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CRONACHE DEI PENSIERO ATLANTICO 

di RUGGERO GRIKCO 

Vorrei conoscere Mister i l i l e y , 
c h e la s t a m p a i n f o r m a t a c o n s i 
dera una de l le p i ù r a g g u a r d e v o 
li persona l i tà de l P a r l a m e n t o a u -
e tra l iano . D e b b o confessare , a 
m i a v e r g o g n a , c h e s i n o a ieri 
i g n o r a l o l 'es istenza di Mister I l i -
l e v , a e a u s a de l fat to c h e egl i è 
un € a t l a n t i c o > del Pacif ico e il 
Paci f ico è t roppo l o n t a n o d a l l e 
m i e i u l o r m a / i o n i . Ma ora s e n t o 
un ^ \ o des ider io di par lare c o n 
Mieter H i l e y ; e qua lora io \ e n g a 
in possesso di u n a sua fo togra
fia, vi promet to di f a r t e l a c o n o 
scere , se la redaz ione dell' Unità 
vorrà c o n s e n t i r n e la r iproduz io 
ne. Mister H i l e y è d i quegl i u o 
m i n i dei qua l i si a m a c o n o s c e r e 
l'effige e a l i ena di p i ù ; è uno di 
queg l i uomin i d inanz i di qual i 
i nostri g iovan i , per s trar ipante 
a m m i r a z i o n e , for->e un po' bef
farda , gr idano , c o m e «apete: < Lo 
v o g l i a m o n u d o ! >. 

Mister H i l e y è una i i gu ia di 
p r i m o p i a n o del pens iero a t l a n 
t ico . N o n ha, certo , l 'autorità e il 
v i g o r e di un J. Fo«-ter Dul ie» o 
d i un Trunian o di un A c h e s o u : 
m a pure supera di una b u o n a 
testa il nostro C o n t e e. bus»». Iti 
s tesso min i s tro l 'acc ia i di. K" un 
riflessivo, dal tempera mento a n a 
l i t ico . A g l i a t lant i c i del t ipo i n 
v ia l e , del t ipo di Padre Lom
bardi , la c u i orator ia è. in s o 
s t a n z a , una e s ib i z ione di ha->a 
ven tr i l oqu ia , Mister l l i l e \ o p p o n e 
il t ipo de l l ' argomenta tore cotti le, 
c h e s a il fat to s u o . c h e vuol met 
tere c o n poca spesa Pa\ wr»arii> 
9 terra. Mister Hilc> x-opre e 
m e t t e in e \ i d e n z a gl i aspet t i p iù 
nascos t i de l le c o s e e de i f e n o m e 
ni, c h e p a i o n o s e c o n d a r i a i s u 
perficiali , ina s o u o il nocc io lo 
de l l e quest ioni . E', quindi , un 
prez ioso c o l l a b o r a t o r e di q u e g l i 
altri inv ia t i da l la P r o v v i d e n z a . 
c h e la P r o v v i d e n z a ha d o n a t o 
a g l i Stat i U n i t i e a l l ' Inghi l terra 
p e r c h è g u i d i n o la croc ia ta c h e 
d o v r e b b e s a l v a r e da l per i co lo c h e 
la m i n a c c i a , la c i v i l t à o c c i d e n t a 
le. de t ta a n c h e cr i s t iana con l i 
cenza del Pontef ice . 

Mister H i l e y , leader del Par
l a m e n t o a u s t r a l i a n o , è, n a t u r a l 
m e n t e , uu a c c e s o fautore de l la 
guerra a i Paes i del s o c i a l i s m o e 
d e l l a d e m o c r a z i a popo lare . Per 
l u i n o n p u ò esserv i c o m p r o m e s 
so tra il m o n d o del c a p i t a l i s m o 
e il m o n d o del s o c i a l i s m o . Mi
ster H i l e y è p e r il b o m b a r d a 
m e n t o a t o m i c o , per la guerra 
bat ter io log ica , p e r l o s t e r m i n i o e 
la d i s t r u z i o n e to ta le degl i u o m i 
ni , de l l e d o n n e , d e g l i a n i m a l i , de i 
vege ta l i c h e v i v o n o nei Pae>i 
da l l 'E lba a l P a c i f i c o : ma, c o m ' è 
o v v i o , ques ta d i s t r u z i o n e to ta l i 
taria e s e n z a res idu i non d e v e 
a i e re u n a c o n t r o p a r t i t a nei P a e 
si aggressor i . Mis ter H i l e y h a "bi
s o g n o d i u n a v i t tor ia fac i le e 
certa , c o m e il n o s t r o min i s tro 
Pacc ìard i . Egl i , perc iò , v a g h e g -

f ia l ' a f famamento d e i popol i de i 
'aesi d a d i s t ruggere , a t t r a v e r s o 

il b l o c c o e r m e t i c o d i quest i P a e 
si . II b l o c c o . U n b l o c c o in tegra le . 
a s so lu to . Mis ter H i l e v non sa 
q u e l l o c h e d ice , e Io d i c e a p p u n -
to p e r c h è n o n l o sa . V o r r e b b e 
af famare Ì p o p o l i d e l l a UVR-S.5.. 
d e l l a C i n a e d e i - P a e s i e u r o p e i 
di d e m o c r a z i a p o p o l a r e . Mi dici 
un prospero! A f f a m a r e , a f famare , 
gTida Mis ter H i l e y . L'af famato , 
c o m e si sa , s e n o n m a n g i a m u o 
re di f a m e . E q u a n d o il n e m i c o 
sarà m o r t o d i f a m e , i n c e d e r a n n o 
le forze a t l a n t i c h e , a g l i ord in i d i 
un E i s e n h o w e r , e u n a . i n e f f a b i l e ] L o n d r a . P e r q u a n t o r iguarda la 

guerra de i v i v i c o n t r o i mort i 
darà p r o b a b i l m e n t e la v i t tor ia 
ai A ivi . 

Ma c o m e si c o n c i l i a n o ques t i 
p i a n i c o n la l ibertà che v i e n e 
tut tora c o n s e n t i t a ne l i ucce l l i ? 
S ignor i de l P e n t a g o n o , de l la 
X . A . T . O . e di a l tr i organ i smi 
responsab i l i , a v e t e vo i p e n s a t o 

a l l 'ucce l profugo. ' a l la sua l i
bertà? a l la neg l igenza c o l p e v o l e 
verso il s u o \ o l o as tu to? 

Ed e c c o Mister Hi l ey l evato i 
dal s u o b.inco di d e p u t a t o e d i 
v ice c a p o de l l 'Oppos iz ione , a l 
P a r l a m e n t o aus tra l iano , e, c o n il 
l u n g o indice p u n t a t o verso il g o 
verno del suo Paese , t empes tare 
d inanz i ai deputa t i s tupe fa t t i : 
e C o n o s c e il g o \ e r n o l'opera u s t i -
le, di tradimento , aut iu t lant i cd , 
degl i uccel l i migrator i? Q u a l i 
misure ha preso il governo o s i 
d i s p o n e a prendere per porre 
tei m i n e al c o n t r a b b a n d o (e per 
chè non a n c h e a l lo s p i o n a g g i o ? ) 
che cert i Stati di nostra c o n o 
scenza fanno nel nostro P a e s e 
(nel nostro Paese , d ico) a d o p e 
rando gli uccel l i migrator i? >. 

1 deputat i aus tra l ian i trat teue-
wino il re>piro e fissai a n o il Pre 
s idente del C o n s i g l i o , il cu i s t u 
pore p a r t e a l l ' O p p o s i z i o n e la 
inarcherà di una mal ce lata c o n 
ni tet i?a con i nemic i della c i v i l t à 
a t l an t i ca e cr i - t ia i ia , 

e S a r ò più prec iso e piu e sp l i 
c i to . — disse Mister Hi ley , tra
sc ina to dal fremito (Ielle r i t e n 
zioni . — Gli uccel l i migratori — 
egli d i t se . s c a n d e n d o le parole — 
gli uc<elli migrator i , che , a f fa
mati , si d ipar tono dal la S iber ia 
per t e n i r e u ingras -ars i qui d a 
noi in Austra l ia , per venire a 
m a n g i a r e i nostri l iberi »-emi e i 
nostri v e n n i l iberi e occ identa l i . 
per poi far ritorno ai luoghi di 
origine , ut e v e n g o n o m a n g i a t i 
dai russi (Rumori al centro e a 
destra. l 'or i : "Udite! Udite"), 
(piando non t e n g o n o ca t turat i 
dai g iappones i d u r a n t e il i o l o di 
ritorno, questi uccel l i , <-ignori. 
non dovrebbero essere tute lat i 
dal le nos tre l egg i di pro tez ione >. 
( l ' or i : v E' vero, è nero, è tuia 
vergo fina! Finiamola con questi 
uccelli! >>. 

N o n c o n o s c o la dec i s ione presa 
dal P a r l a m e n t o a u s t r a l i a n o .sul
l 'abol iz ione de l l e leggi pro te t t ive 
degli uccel l i migrant i s iber iani . 
O*eer to c h e Mister Hi l ey . t ice 
c a p o d e l l ' O p p o s i z i o n e al P a r l a 
mento aus tra l iano , ha t roppo 
scarse c o n o s c e n z e <-nl t o l o deg l i 
uccel l i i *ullc loro migraz ioni . 
Non c o n o s c e il m o t i v o per il q u a 
le gli uccel l i migrant i (e, q u i n 
di. a n c h e e s o p r a t t u t t o quell i c h e 
s e g u o n o la via di migraz ione 
c h i a m a t a < il t e n t a g l i o s ibero -
malese », e c h e v a n n o a s \ e r n a r e 
in Austra l ia ) g i u n g o n o nei l u o 
ghi d i s v e r n a m e n t o , d o p o a v e r 
percorso parecch ie mig l ia ia di 
ch i lometr i , d imagr i t i e a n c h e d e 
c i m a t i dal le t empes te , dal la m a n 
c a n z a di c i b o e da a l tre c a u s e . 
•Miller Hi l ey ha trovato c h e la 
causa de l la m a g r e z z a dei m i g r a 
tori s iber iani è di o r i g i n e soc ia l e 
e po l i t i ca . Non solo . Ha t rova to 
che le migraz ioni deg l i ucce l l i 
( a l m e n o ne' v e n t a g l i o s-iliero-ma-
lese) s o n o o r g a n i z z a t e da i s o v i e 
tici . per trarre profitto d a l l ' a b 
b o n d a n z a di s emi , di vermi, di 
insetti del le r iserve a t lan t i che e 
così a v e r e al r ipasso uccel l i i m 
p ingu i t i a i pasco l i d i Brisbane, 
di Melbourne , d ì C a m b e r r a e d e l 
l ' interno del l 'Isola ocean ica . 

Le cogniz ion i sc ient i f iche di 
Mister H i l e y non s o n o super ior i 
a que l l e di un turacc io lo . Ma la 
inte l l igenza po l i t i ca e lo sp i r i to 
a t l a n t i c o del v i c e - c a p o d e l l ' O p -

rios iz ione al P a r l a m e n t o a u s t r a -
iano, <ono d e g n i d i una e l eva ta 

cons ideraz ione nei c ircol i p i ù 
qual i f icat i di W a s h i n g t o n e d 

COME SI SVOLBOItO LE ELEZIONI IH AMEBICA 

La scarcerazione di Luciano 
assicurò a Dewey la vittoria 

Vite parallele di un gangster e di un uomo politico - Il clamoroso processo di Lucky 
Una storia di motopescherecci - Frank Costello decise il voto del 1946 a Netv York 

una 
« Certo clic 

moglie. 

Il nome di Luciano acquistò fama 
internazionale insieme a quello di 
Thomas E. Dewey, l'attuale gover
natore dello Stato di N e w York. 

La storia di questi due uomini in-
cominciò nel 1936, quando Dewey» 
avendo la carica di Procuratore di* 
strettuale speciale, organizzò una re
tata nel mondo della malavita e 
mandò Lucky Luciano davanti alla 
Corte di Giustizia con 62 capi d'ac
cusa per coercizione alla prostituzio
ne, per cui il Luciano fu condan
nato alla pena da 30 a 50 anni dì 
reclusione. E questa storia terminò 
nel 1946, quando Dewey, ricoprendo 
la carica di governatore dello Stato 
di New York, liberò con decreto 
di grafia il condannato Luciano fa
cendolo passare per un eroe nazio
nale. Diremo subito, per meglio in
tendere la quistione, che Thomas 
Dewey guadagnò la possibilità di 
divenire governatore con l'arrosto 
del Luciano e poi potè conservare 
quella carica solamente ridando la 
libertà allo stesso Luciano. 

Thomas Dewey, quando ebbe la 
nomina di Procuratore speciale, di

mostrò una grande tenacia e deter
minazione. Nei pochi anni che ri
mase in carica operò importanti ar
resti, fra i quali quello di Lcpke 
Duchalter, capo del sindacato degli 
omicidi. Però l'arresto più sensazio
nale fu quello di Lucky Luciano, 
data la sua stragrande potenza. 

Per arrestarlo Thomas Dewey or
dinò una retata in grande stile nelle 
case di prostituzione clandestine dì 
Netv York. In quella retata furo
no arrestate 80 padrone di case, 
quali testimoni d'accusa. 

L'undici maggio 1936 incominciò 
il processo; i testi d'accusa si era 
no ridotti a quattro e precisamente: 
Mildred Harris Balirzer, una donna 
il cui marito Pere Harris, un leno 
ne, trovava*! già imputato di tratta 
delle bianche. La Mildred ebbe una 
lettera dal sostituto District Attor-
ney Sol Gelb e dall'altro sostituto 
Frank Hosan, che promettevano a 
nome di Dewey, alla donna e al dì 
lei marito, osni immunità per i pas 
sati reati. La donna testimoniò di 
aver trattato direttamente con il Lu-
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M E Z Z O G I O R N O P R E E L E T T O R A L E 

L'Ente Sila non ha diviso 
i contadini della Calabria 

Gesti di rivolta - 1 feudatari non scendono in guerra contro la D .C . - Forma
zione di mi vasto schieramento a Cosenza? - Onda ta di scontento nei ceti medi 

ciano circa il controllo e il riforni
mento della sua casa. 

Nel febbraio 1937 la donna ri
trattò la sua wsumorriaoza e Ù ma
rito non ebbe la pena sospesa e fu 
condannato da 2 a 4 anni. 

Altra teste fu Nancy^ Presse*, una 
giovane prostituta, imputata di spac» 
ciò di stupefacenti. Essa testimoniò 
di essere stata l'amante di Lucky 
Luciano e di averlo visitato al l 'Ho
tel "Waldoxf Astoria, dove lui aveva 
un appartamento. Ma l'amante di 
questa Nancy, un lenone a nome 
Ralph Lipuori, evidentemente dalla 
parte del Luciano, dichiarò che Tho
mas Dewey aveva promesso alla 
Nancy ampia protezione, e un viag
gio di piacere in Europa per la 
durata di 6 mesi. Dewey negò que
sta circostanza, dicendo ai giudici: 
« Questa invenzione è talmente ri
dicola che non può neanche essere 
esaminata ». 

Invece Nancy Presser, e con lei 
un'altra donna a nome Jordan, qual
che me ;e dopo partirono per l'Eli-

in te l l igenza tout court del m i o 
Mister, b i sogna r iconoscere c h e 
e.e4-a o l t repas -a i l imi t i ab i tua l i . 
e c i d à il «enso de l l ' i l l imi ta to . P e r 
q u e s t o Mister H i l e y è d i v e n t a t o 
ce lebre ed è s ta to s e g n a l a t o d a l l e 
a s e n z i e . Per ques to io des idere i 
conoscer lo , e t e d e r e c o m ' è fa t to . 
CO*-i. da fuori— ^enza apr ir lo . 

DAL NOSTRO INVIATO SPECIALE 

C A T A N Z A R O apri le 
Lo Calabria è l 'unica regione 

d'Italia dove il governo demo
cristiano ha fatto un esperimento 
riformistico che (parleremo poi 
dei suoi veri scopi ) ha. bene o 
male, modificato certi rapporti e 
cer te .situazioni. Si sono dette e 
scritte tante cose sul significato 
di questa riforma ma ora che si 
avvicina il momento del voto 
tutti sentono che il giudizio d e -
finitivo uscirà dalle urne di que
sti paesini della Calabria. 

Lu questione è di grande im
portanza perchè il voto di questa 
gente dirà: 1) se la manovra de
mocristiana è riuscita e, in q u a l e 
misura, a gettare nella confusio
ne e a dividere^ movimento c o n 
t a d i n o ; 2) se gli agrari sono di
sposti a sopportare qualche sa
crificio pur di raggiungere quello 
scopo; 3) se la DC, come partito, 
esce rafforzata da un simile e-
sperimento. I compagni mi dicono 
di tornare indietro, nel marche
sato di Crotone, per vedere che 
cosa sta succedendo in quelle 
lande rese famose dal sangue 
versato dai contad in i . In sintesi 
ecco la situazione: l'Ente Sila si 
è andato rapidamente trasSorman-
do in ufficio elettorale della DC. 
In tutti i posti dove l'organizza
zione democristiana si è dissolta, 
oppure dove il prete ha un atteg
giamento passivo o di riserva 
(non si dimentichi che in Cala
bria numerosi sono stati i preti 
poveri che hanno partecipato con 
i contadini all'occupazione delle 
terre), pensano gli uffici e i fun 
;io"(T"7 dell'Enti 

mente pagati con i denari dello 
Stato — a formare le liste eletto
rali governative. 

Ma qual'2 sia i l p o t e r e c h e h a n 
no quest i funzionari di i n f l u e n 
zare o di intimidire i contadini, 
si è visto quando, verso la metà 
di marzo, e stato indet to un con
vegno dei comitati della terra, 
deilc associazioni contad ine e 
de l l e c o o p e r a t i v e aar ico le . ed o l 
tre 600 delegati sono affluiti a 
Catanzaro da 93 Comuni della 
Calabria per documentare le ma
lefatte dclVEntc Sila che ha tra
sformato i contadini assegnatari 
in veri servi della gleba. L'Ente 
si serve dello specchietto della 
proprietà, di una proprietà asso
lutamente precaria e di là da ve
nire. per sfruttare i contadi7ii in 
maniera i n f a m e ut i l izzandot i co
me mano d'opera a bassi salari, 
per migliorare una terra da cui, 
successivamente, saranno scac
ciati 

Il ricallo dell'Ente 
n i 

Vtioi campare — si dice al 
contadino — nel pezzetto di Ur
rà che ti è stato dato, fino al 
prossimo raccolto? Accetta allora 
quello ohe dice l'Ente: tu, Fran
cesco Oliverio quotista dì Cutro, 
lavora per 38 giornate, dal sorge
re del sole al tramonto, allo scas
so di 180 metri quadrati da tra
sformare in vigneto, e acconten
tati d i 7.500 l i r e ; tu, Giambatti
sta Leone, quotista di Isola Capo 
Rizzuto, scava per 25 o iorni un 
fosso lungo 110 metri, largo L ' 5 

e profondo 0,73 e prenditi 9.000 
lire. Almeno il contratto fosse ta-

Siìa — repofcir- ' lc da garantire la proprietà rosi 

LE PRIME A ROMA 
CINEMA ! r * r - e : C T e & r 9 atmosfere più meno 

' j \ere ma sempre suggestive, se tut to 
_ , . . . iciò possa costruire motivo sufficien
t i H A S S O l i e l l a i n a i l l C a t« per quaUflo&re i n n a n z l t u « o 1! wr.-

l * Ano neila « o n - c c di BUI- m i - ? " C
%°T* 4 r U s t ? - e 8 n c o r ^ ù c o ™ * 

der 3: è già molto pariate ( a i f e n o c * ! » P-* importante - o quasi _ P er-
de, rfetlval v e n e r a n o ) ed è proba- M n a / , t a d * : ^ ' ^ t ™ " ^ ^ ™ 1 

sembra che t e n pochi potrebbero ri-b'.:« eh© molto si continuerà a par
lare. 

Rammentiamo in breve la tran.a 
del film: u n giornalista, ambizioso « 
•erniìaìllto si e trasferito dai!* gran
de a t t a ad un pae=>e di provincia. 
Tutto scorre monotono e li giorna
lista è alia ricerca angosciosa, del 
C colpo gobbo ». tg l i » sicuro di ave-
te u n asso nella manica, che lo 'ara 
vincere, prima o poi. Un giorno as
siste ad u n banale fatto di cronaca 
aera: u n uomo è sepolto vivo in u n a 
cave. e i passaggi sono ostruiti. l i 
giornalista, Tatun. intra ,eoe grandi 
possibilità e imbastisce una grande 
campagna pubblicitaria attorno al-
r u « r . o sepolto. Egli è l'unico che può 
giungere Ano a lui e che può infor
mare il pubblico sulle sue condizioni. 
n pubblico, dapprima cunofo . poi 
morbosamente affascinato dalia tra
gedia aeu'uomo sepolto, si riversa sui 
luogo delia frana, ove si s tanno ap
prontando i mezzi d i soccorso. Se-
noncnè i! giornalista, per amplificare 
la portata «le: proprio successo, cer
ea di prolungare l'opera di soccorso 
Cnch* sarà troppo tardi, l ' u o m o 
muore mentre poteva essere «aitato. 
Crisi del giornalista, il quale dopo 
aver aostato in u n a chiesa tn peni
tenza, grida in faccia a tutt i la sua 
colpa, e accusa la gente di aver as-
«lstlto in modo morboso ed inu.na 
no alla tragedit. 

Si ripropongono, per .4*so netta 
manica, gìt stessi problemi che erano 
•tati posti dall'altro film di Wllder. 
Viale de7 rrarnonfo. Il primo prò-
blerna è qu«lIo di stabilire «e la ln-
«iscutibtìe nadronanz* del rr.ez^o tec
nico che tv'ider ri.e'.a '.e sue IKW-
•WUIà 41 narratore, la sua acu'.ej-

*pondere di si a questa, domanda, e 
che ss possa appartenere a diverse 
tendenze, e riconoscere egualmente 
re-vigenza di giudicare se tutte que
ste necessarie qualità 5iar.o o no 
conr.es?e ad un ->ign{ficato. messe a: 
servirlo di qualcosa che l'artista vuol 
dire o che riesce a dire anche invo
lontariamente. Se ao è \ e to . dovre
mo andare a discutere proprio dei si
gnificato. di quello che WUder voleva 
a.re. o di quello che comunque »IA re negativo. Potremmo aggiungere 
detto. :he gii interpreti. Krxle Douglas. Jan 

3 nuU altro. Assistiamo perciò nel | mente a dare tm tono e modem» » 
film ad un voluto capovolgimento jBH'opera. 
della realtà: 1! giornalista cinico, che! Confinata in un ruolo illustratl-
iovrebbe apparire odioso, viene in-Ivo, di colore, volgarmente naturall-
nalzato sui piedistallo dell'eroe. E'Ittico, l'orchestra si Hnuta a creare 
lui che insulta la folla, guardata!sfondi sonori, rinunciando cosi a 
tempre con cattiva presurttlone. La ' partecipare, con u n s u o proprio di
rotta. la folla dei lettori ammalati e «corco, alla creazione di u n dramma 
insaziabili, per loro colpa: ecco, se
condo WlMer. la giustificazione dt 
u n personaggio come Tatun. Won 
Hearst. non la stampa gialla. 

n discorso meriterebbe di essere 
approfondito, e allargato al cinema 
americano. Ma ce n e manca io spa
n o materiale. Per ora d basti espri
mere l'opinione cfte X » o netta ma
nina. come Viale del Tramonto, ap
pare come u n fllra morboso, deterto-

Sterlir.j; e gli altri, sono eccenenti, 
che raoito bella e cruda è la fotogra
fìa, potremmo ripetere che BUly "Wìl-
der è un regista di paleo, forse di 
mostruosa ir.telilgensa. Pcteemrao 
anche cor-ciudere che tutto c iò affa
scina. Ma anche 1 serpenti, ci dico
no "A'TcìtA afTaasclnano. 

Quale è ; laeologia che a m m a i a 
Viale <Scl Tramonto e che anima .4*-
•o nella, manica? Ambedue le storte 
tono storie ciniche, morbosamente 
immerse in atmosfere torbide. Il 
mantenuto di Viale del Tramonto è 
fratello di questo giornalista disgu
stoso. E tu tu e due s o n figli di Bllly 
»VikItr. remili se li giornalume» Ta-
tum aveva u n asso nei la rr.anici. i 
Billy Wildcr ne aveva tanti quanti5 

sono stati i suoi Aire recenti, e li h s 
estratti con abilità vincendo la par-. 
tfta sugli spettatori attoniti. 

Ms. si dice, questi film, anche se : 

.a iaeoìogia che li ha prodotti era' 
corrotta, hanno forse II valore di 
ur.a denuncia obiettiva dt uno stato 
di cose angoscioso e reale, di una 
fonerà americana che è essa stessa 
corrotta e marcia. VTllder non se ne M è'servito dei soggetta di un drarn-
iccorge. ai dice, ma l euol film sono ma di Ostrovski. N'el dar corpo alla 

documento inequivocabile dellal partitura. Lodovico Rocca, l'autore 

musicale. X personaggi poi. scarsa
mente caratterizzati, salvo quelli se
condari. che sono realizzati nella 
atmosfera di un grottesco convenzio
nale. facile, ma sempre efficace, sfo
gano le loro emozioni In canti troppo 
\Icinl ancora alle fonti già citate per 
essere riconosciut: come autonomi e 
concreti. 

Cosi la s tona della povera Katia, 
mogi le di Tifchon Kabanof adultera 
per colpa della feroce gelosia della 
Buocera. Marta Kabanora. vittima del
la bigotta fanatica e farisiaca com
punzione dei mondo che l'attornia. 
sembra esser diventata u n pretesto 
per la messa In acena di temporali. 
processioni, apparizioni e masse su-
perstlzioj*. piene di ignoranza e di 
terrore, ingredienti tut t i questi già 
laragamente sperrmematf come di fm-

MUSICA 

1/ aravano 
Nello «tendere li libretto de Uura-

oano, la recente opera m tre att i di 
Lodovico Rocca presentata ieri aera 
per la prima volta al pubblico del'O-
pera. E^igio Possenti, lì librettista, 

società di cui egli fa parte, s e il ra 
glonamento è valido per u n roman-
riere come Balzac. si dice, può es
ser valido per Wiider. n fatto è che 
Wìicer non è u n artista ma u n uo-
a-.o di r ?-ttere. Quindi lo scopo rag
giunto * soltanto quelle ^ y * i * ^ « 

della musica, si è servito invece di 
una collaborazione più vena , attin
gendo al luoghi comuni pfù not i e 
frusti della Urica dell 'ultimo cin
quantennio. da Puccini in poi. • ag
giungendovi qua e là alcune sgrade
voli altBonanje fi—rff ptfobabU-

Diretti con estremo Impegno da 
Gianandrea Gavazzenl. cantanti, or
chestra e coro d hanno dato una bel
la prova delle loro capacità musicali 
ed artistiche. Tra gli interpreti ha 
primeggiato Cioè Elmo (Marta Kaba-
nova). Accanto a lei va ricordata Cla
ra Petrella. la quale, nonostante certe 
espressioni sciatte riservatele dal li
bretto, ha dimostrato abbondante
mente U s u o talento. Mario BorrieUo 
e Giuseppe Campora, marito il primo 
e seduttore di Katla l'altro, bravi nel
le loro parti. Oltre ad Amala! Pini 
e Raffaele Ari* vanno ricordati Marta 
Huder. Mafalda «Ceneroni, Vittoria 
Palombini ed Adeno Sagonara, 1 qua
li, anche se tn parti di secondo plano. 
hanno contribuito notevolmente alla 
riuscita dello spettacolo. 

che tino p o t r e b b e anche accettare 
di fare tanti sacrifici! In questa 
s i tuaz ione non è raro il caso di 
quotisti che, presi dalla dispera
zione, i n u e c e di l avorare il pro
prio terreno vanno a cercare la 
giornata a l t rove . E in fanto au
menta la collera dei contadin i e 
oli a n i m i esacerbati si riscaldano 
fino a provocare veri e propri ge
sti di rruolta c o m e lu recente in
vasione degli uffici dell'Ente Sila 
a Santa Severino. 

Discutevamo di queste cose al 
caffè Colacino di Catanzaro quan
do tre n o m i n i , gu idat i da un vec
chio prete con la sottana nera 
sbrindellata e sporca, entrarono 
nella sala e si rifugiarono nel
l'angolo più appartalo. — Vedi
mi dissero gli amici — quello è 
il prete Caporale che sta intri
gando per formare una seconda 
lista cattolica da affiancare allo 
scudo crociato. La cosa interes
sante è che si cerca di dare a 
questa Usta una equivoca im
pronta di <• sinistra >, anti-lcgge 
Sila, il che dimostra come solo 
su questo terreno sia possibile 
raccogliere consensi tra le masse 
contadine. 

.Assai meno chiara e invece la 
reazione degli agrari — i Barac
co, i GaUuacia e i Berlingieri — 
alla legge silana. Chi si aspettava 
di assistere ad una rivolta del 
vecchio mondo feudale e delle 
sue ancora vaste clientele contro 
il partito di governo, resta delu
so. A parte certe note simpatie 
di Baracco verso il MSI, di cui 
egli, a quanto sembra, e uno dei 
finanziatori, non si può dire che
le antiche famiglie feudali cala
bresi si siano distaccate dalla DC 
e alimentino formazioni politiche 
in concorrenza con essa. Qualcu
no parta di passività po l i t ica , u -
nrfa a insipienza e ras segnaz ione , 
ma la spiegazione vera, è un'al
tra: i feudatari calabresi non 
scenderanno in guerra contro la 
DC U 25 maggio perchè essi sono 

'strettamente legati al capitale fi-
nanzmrio attraverso la Banca di 
Calabria (che è controllata dalla 
SME) ed è qui che i loro interes
si particolari si saldano con quel
li dei partito di governo. 

In c o m p e n s o , c h i visita la Ca
labria ha la netta impressione che 
(a DC sia p i ù i so la ta e indebolita 
che altrove. Ovunque, è molto 
forte la tendenza dei part i t i m i 
nori ad unirsi con le sinistre in 
liste comuni per la rinascita. Al
lo stato attuale una delle situa
zioni più interessanti è quella 
che si delinea a Cosenza dove è 
assai probabile la formazione di 
uno schieramento che vada dai 
soc ia ldemocrat i c i a i comunisti 
comprendendo te p i ù notevoli per
sonalità cittadine. Per quanto ri
guarda l'estrema destra, anche in 
Calabria* come a Napoli e in Si-, 
ci lta, s i nota una marcia d i avvi
cinamento della DC ai monarchi
ci di Lauro.- A Cosenza, dopo un 
diretto intervento dell'arcivesco
vo, i monarchici sembra perfino 
che rinuncino a presentare u n a 
ù i t u fìiOpfìd MUCtutiuO » nifrMii» 
in orare imbarazzo. Nella 2ona 
costiera di Reggio, dove l'econo
mia è più avanzata e il feudo si 
sente meno, la situazione è più 
complessa. La piccola e media 
borghesia che trae le sue fonti di 
di vita dalle atticità commerciali 
e artigianali, dall'industria — un 
tempo fiorentissima — delle es
senze, degli agrumi e delle sanse, 
è tormentata dalla crisi e cerca 
faticosamente nuovi orientamenti. 
Qui « MSI è più forte dei mo
narchici, mentre I socialdemocra
tici hanno deciso di non accetta
re apparentamenti con la DC né 
In città, né in provincia. 

Se si volesse tentare di rias
sumere in poche parole la situa-
tione calabreim ai potrebbe ridur

re tutte queste ossaruaz ioni fon 
damentalmente a due: 1) Il mo 
«intento c o n t a d i n o non si è la 
sciato d iu idere d a l l a m a n o v r a ri 
formist ica de l g o v e r n o e i l signi
ficato di ciò va a&sai oltre i li
miti di una esperienza regionale; 
2} Il p r o c e s s o di i m p o v e r i m e n t o 
de l l ' economia , de l la soc i e tà e del 
suolo stesso della Calabria e tale, 
e j irovoea un'ondata cosi forte di 
scontento e di r ibe l l ione , che lo 
avversario è costretto a usare le 
stesse nostre parole d'ordine. Lo 
ha fatto perfino De Gasperi ne l 
suo recente viaggio elettorale. 

L'oculìSiH pi-udente 
A proposito del viaggio di D e 

Gasperi, a Catanzaro è diventato 
famoso un oculista, un certo dott. 
La Torre, per aver battuto le 
mani al presidente del Consiglio. 
Costui è diventato argomento del
le barzetlette ed ha dovuto su
bire scherzi di ogni genere. 

Ptoprio così: soltanto un txomo 
pr ivo di b u o n seneo può metter
si a battere le mani al supremo 
responsabile ài un governo die 
permette die i due tersi dei Co
muni calabresi siano senza fotjnc, 
che un terzo non abbiano Iure. 
farmacia e cimitero, che 361 pro
prietari abbiano il 37 per cento 
della terra, mentre 140 mila fa
miglie ne possiedono solo il 12 
per cento, un governo che non 
si vergogna di compensare con 
600 milioni la distruzione, a cau-
su delle recenti alluvioni, di un 
patrimonio e h " superava i 60 
miliardi. 

Ai oaiabresi c/ ic st accingono ad 
andarr alle urne va ricordata an
cora una volta la famosa profe
zia di Giustino Fortunato il qua
le defini questa antica terra uno 
sfasciume penduto sul mare e 
prevedeva la scomparsa della Ca
labria produttiva se in breve t e n i -
po non si fosse corso ai r ipari . 

Nulla è stato fatto fino a que
sto momento. Il voto del 25 mag
gio può essere il punto di par
tenza. 

ALFREDO REfCHLIN 

Luciano 

ropa e bordo del « Samaria » con 
biglietto di prima classe e con 2coo 
dollari ciascuna per U spese, e tor
narono in America a bordo del « Be-
rengaria ». 

Con tutto ciò Nancy al suo ritor 
no ritrattò la deposizione, dicendo 
di essere stata corrotta- da Dewey. 

Altra teste fu Corey Fio Brown, 
una donna condannata a i o anni 
per commercio di stupefacenti ed 
esercizio dì prostituzione. Essa di
chiarò di aver parlato con il Lu
ciano circa il commercio delle pro
stitute. I dieci anni le furono con
donati, ma poi la donna ritrattò la 
deposÌ7Ìoni-

Dall'Astoria al carcere 
11 processo di Lucky Luciano durò 

quattro settimane, i giornali ne par
larono con grande rilievo. Davanti 
ai giudici sfilarono centinaia di te
stimoni, fra ruffiani e prostitute. Il 
processo terminò con la condanna 
da 30 a jo anni di reclusione. 

Lucky Luciano, prima d'entrare in 
prigione, abitava in un lussuoso ap
partamento del Waldorf Astoria, era 
ritenuto il capo della malavita di 
N e w York e fra i gangster godeva 
una buona fama per il suo ingegno 
e il suo modo di evitare le discordie 
nelle gan<$. I gangster di N e w York 
ebbere un brutto colpo con la con
danna del loro capo, e Frank Co
stello, capo di tutta la malavita ame
ricana, aspettava che Dewey avesse 
avuto bisogno di hii per chiedergli 
la grazia dì Luciano. Intanto i gang
ster lavoravano attivamente per ot 
tenere in una maniera qualsiasi la 
liberazione elei capo. Per anni i le
gislatori di Albany seppero che c'era 
un premio di 2*0.000 dollari, stan
ziato dalla malavita, per chi avreb
be procurato la liberazione di Lu
ciano. L'offerta fn fatra ripetute 
volte nelle alte sfere di Albany, ma 
dovette essere ritenuta insufficiente, 

r 
\ 
£e statue parlanti) 

il Mia Lacreiiaz 
Vecchi come sia
m o , e dopo aver
ne v i s te d i ta t t i 
i colori , non ci 
Manchiamo m a i 
di essere curiosi 
degli nomin i . Che 
s t r a n e creature, 
lUcche di qual i tà 
e più ancora di 
difett i , d i stortu
re e di inespl i 

cabili i n c o n g r u e n z e . . . 
Pasquino: l ' n o m o , d i s se u n fran

cese saggio dei secolo XVI, è u n 
an imale ondeggiante e d i v e r s o » 

Mjna Lucrezia: Non questo so l 
tanto. E i cosiddett i scherzi d i na
tura 1... »*c*ìeie, « • t|uojvùe KÌUTUU 
vado pensando a l l e due sore l le s ia 
mesi , morte entrambe contempo
raneamente , benché una so la fos se 
ammalata . Pensate a l lo s g o m e n t o 
del la sana che si v e d e mor ire l 'am
malata cucita al proprio fianco» 
Può accadere anche a d u e s tatue , 
ma è un'altra co<a. 

Pasquino: Eppure, u n bri l lante 
scrittore sostenne che gli u o m i n i 
sono stat i fatt i a i m i t a z i o n e de l l e 
statue, e non viceversa. . . 

Mjnn Lucrezia: N o n pnò essere . 
Pensate, se fosse vero , che indivi
dui vedremmo In jfiro creati a Imi
tazione dì certe scul ture moderne. 
Ma \\ parlavo d e l l e sorel le s ia- ' 
m e i . ! 

i 

['•injuino. Peni l i - \i ha tanto col-, 
pito l a loro aorte. I l mondo è p i e - | 

no di fratel l i e sore l le s i ames i . 
Mjna Lucrezia: Davvero? 
Pasquino: Certamente . Per esem

pio: i l c a p i t a l i s m o e la guerra; la 
democrazia e la l iber tà; i l razzi
smo e_ i l f a s c i s m o ; la ricchezza 
e l ' ego i smo; e m i l l e altre coppie-
Legate ind i s so lub i lmente : la morte 
di uno è la morte del l 'altro. 

Mjna Lucrezia: Avete ragione. Ed 
eccovi u n a l tro e s e m p i o : la demo
crazia cr i s t iana e il malcostume 
pol i t ico. . 

Pasquino: Tacete, Stella— 
Mona Lucrezia: E* la prima vol 

ta che m i ch iamate cosi . Siete te
nero, oggi . 

Pasquino: Ma no . a l ludevo al
l 'onorevole Stel la , che se vi sen
t i sse dine quei che avete derio, vi 
fracasserebbe la testa . 

J f jna Lucrezia: Chi è? Uno scal
pe l l ino? 

Pasquino: E* u n o squadrista b ian
co, u n cazzortatore bigotto». 

Mjna Lucrezia: Alla larga. Ma, 
vi prego, r iprendiamo il d iscorso 
su l le sorelle s iamesi . 

Pasquino: Lasciamo stare. Po
trebbe sembrare una sconveniente 
a l lus ione al professor Gedda, che 
è anche studioso di parti gemel la ri. 

Mjna Lucrezw: Di ques to passo 
non si saprà più di che parlare. 

Pasquino: 
La D.C. la patria infesta 
e imperversano gli Stetla. 
Per chi tiene alla sua testa 
il tacere è cosa bella. 

Pie ' 41 Marmo 

perone successivamente il premio sa
lì a 1.000-OQO di dollari. 

I capi delle gang però non dispe
ravano, ed era nota ani loto fr*»e: 
« Qualche giorno questo Dewey avrà 
bisogno di arato. Lui pensa di no, 
ma gli scherza sono scherzi, gli affari 
sono affari, la politica è la politica 
e da 30 a 50 anni è un colpa che 
non sì può accettare ». 

Intanto passarono gli asni e ven
ne la guerra. 

Nel 1942 Dewey si presentò can
didato governatore dello Stato di 
N e w York e, benché la sua vittoria 
fosse sicura, Frank Costello fece sen
tire cosa potevano, valere le forza 
della malavita. 

Alcune personalità di Washington 
erano ben disposte verso Lucky Lu
ciano e la prova si ebbe nel 1941, 
quando il ministro della Marina, so
spettando che i sottomarini tedeschi 
:>i rifornissero dai motopescherecci 
americani, incaricò il District At-
torney della città di N e w York di 
chiedere l'intervento dei gangster, 
perchè parlassero ai capitani dei 
motopescherecci e facessero cessare 

j questi aiuti. 
In quel tempo gli uffici di Wa-

liington avevano per stretti colla
boratori elementi della malavita ed 
è mediante questo contatto che i 
capi delle gang, 1*8 febbraio 1943, 
fecero chiedere la liberazione di Lu
ciano al giudice della Suprema Cor
te di Giustizia Philip Y. Me Cook. 
Due ufficiali della marina militare 
americana andarono a trovare l'alto 
magistrato e gli dissero che essi chie
devano il contributo di Luciano a 
nome del coverno di Washington. 

Visite di prammatica 
Uno dei due ufficiali era Charles 

Haffenden, che ebbe i primi colloqui 
con Luciano; in seguito altre perso
ne andarono a conferire col detenuto 
nelle carceri di Great Meadow. Il 
District Attorney presentò l'ufficiale 
di marina all'avvocato di Luciano, 
H quale lo presentò a Joseph Gue-
rin, avvocato di un altro gangster 
a nome Joseph Lanza, soprannomi
nato Soks, capo della gang che con
trollava il mercato del pesce e 1 
motopescherecci della città. 

Lanza andò in carcere a trovare 
Luciano per ottenere da lui l'auto-
rizzazione a parlare coi capitani del 
motopescherecci e ordinare che non 
aiutassero più i sottomarini tedeschi. 
Un altro visitatore fu WilHe Mo
retti, capo di una gang del Jersey. 
Altro fu Meyer Lansky, in rappre
sentanza di Frank Costello. Il Lans
ky porrò in carcere, a Luciano, una 
lunga lista di nomi di gangster 
espulsi dagli Stati Uniti e rimpa
triati in Italia, dei quali Luciano 
si doveva servire per metterli in con
tatto con gli uffici di spionaggio 
americani. 

Ma terminata la guerra il co
mandante della marina militare, Ro
sene C. Me Fall rilasciò una dichia
razione asserendo che « il contributo 
dato dal Luciano per l'esito della 
guerra era stato di scarso interesse ». 

Malgrado questa affermazione, la 
torte di Luciano andava migliorando 
e la sua fama di eroe nazionale con
tinuava a imporsi. Tutto questo per
chè nel 1946 ci furono le elezioni 
per la carica di governatore dello 
Stato di N e w York. Il partito de
mocratico aveva quasi la certezza di 
vincere. Era terminata la guerra, le 
aspirazioni per il N e w Deal stava
no riprendendo vigorosamente, e tut
to era in favore del candidato de
mocratico. Invece la situazione di 
Dewey era quanto mai precaria. In 
quegli anni aveva acquistato una im
popolarità che gli aveva fatto per
dere la fiducia di gran patte dei 
suoi elettori; a ciò era dà aggiun
gere il ricordo della sconfìtta avuta 
nelle elezioni presidenziali del 1944, 
e il desiderio di Dewey di presen
tarsi nuovamente a quelle del 1948. 

Se il Dewey fosse stato sconfino 
nel 1946 alle eiezioni per il posto 
di governatore, rotta la sua carriera 
pondea avrebbe avuto un colpo ir
reparabile, e mai pia si sarebbe po
tuto riprescntare alle elezioni presi-
deliziali. Fu allora, nella preparazio
ne di questa lotta, che Dewey ri
corse al capo della malavita Frank 
Costello. E Costello mobilitò tutte le 
me forze, dalla Batteria alle Casca
te del Niagara, in modo che Dewey 
porè vincere la battaglia. 

Costello però aveva chiesto, come 
contropartita, la liberazione di Luc
ky Luciano e Q governatore D e w e y 
la concesse motivandola col fatto 
che « a l momento dell'entrata in 
guerra degli Stari Usrrì, l'aiuto del 
Luciano era stato richiesto da] co
niando delle forze armate, perche 
inducesse altri a provvedere infor
mazioni concernenti gli attacchi ne-
mtci-~ >. 

Luciano uscì, fu mandato in Ita
lia dove attualmente si trova, ma 
non si sa bene con quale missione. 
Continua egli solamente i suoi an
tichi commerci o congiuntamente la
vora per quegli ufficiali della ma
rina americana che srli andarono a 
portare i nomi dei gangster depor
tati in Italia? 

EZIO T A P P I 

Attilio Momigliano 
morto ieri a Firenze 

FIRENZE. 5. — Nel pomeriggio di 
oggi è deceduto il prof Attico Mo-
mìgUacao, ordinarlo di letteratura 
ttaUasa aHa UniveraKa dt r.renxe, 
dal 1934. Accademico del l ince i e 
della Crueca. 

E prof Momigliano, che aver* ta-
, segnato anche = « - e Craver&tta di 
j Pisa e di Catasta, era morto n o t , tn 
j l t a ' » e ar.'e^terr *r 1 eraoi o ege-
IvvVi nuidi c n f . c --• m u t e , n u a n -
' ioni e 1 Arlrsv «• -̂.: .a storia delia 
ioiterutura ita !>• * Era nato a Oe-

iva (Cuneo) nei 18*3. 
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