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LA NOTTE DEL 23 AGOSTO 1927 I DUE LIBERTARI ITALIANI 
MORIVANO SULLA SEDIA ELETTRICA NEGLI STATI UNITI 

Sacco e Vanzetti 
Un «caso» sempre aperto 

La testimonianza di chi visse quel periodo 
vicino alle due vittime, combattendo ogni giorno 

la battaglia per la loro liberta 
e per il rieonoscimento della loro innocenza 
Perche la societa americana, che si vantava 
di essere la piu progressista e la piu liberale 

del mondo, si macchio di un crimine cosi infame Nicola Sacco (con il berrelto) e, alia sua sinistra, Bartolomeo Vanzetti mentre vengono 
condotti a un'udienza in tribunate. Net disegno a sinistra: « Sacco e Vanzetti » di Ben Shan 

SONO TRASCORSI 45 annl dal gior
no (23 agosto 1927) in cui Sacco 

e Vanzetti vennero assassinati sulla 
sedia elettrica. A piu di cinquant'anni 
dal loro arresto. il « caso» rimane 
aperto e la -g ius t i z ia - del capital!-
smo americano si trova ancora sul 
banco degli accusati. 

Molti di coloro che accusarono, giu-
dicarono, condannarono, difesero i due 
libertari italiani non sono piu tra I 
vivi, ma il processo di Dedham con
tinue a essere un incubo per la 
• gente bene » degli Stati Uniti. 

A noi che vivemmo intensamente 
quell'epoca, vicini alle due vittime, 
combattendo ogni giorno la battaglia 
per la loro liberta. per dimostrare la 
loro chiara innocenza, per mobilitare 
I'opinione pubblica mondiale contro 
la trama feroce che li voleva bruciati, 
ancora oggi sembra impossibile che 
una societa, che si vantava di essere 
la piu progressista e piu liberale del 
mondo, si sia macchiata d'un crimine 
tanto infame. 

Ricordiamo alcuni fatt i : 7 novembre 
1919 — il primo dei «rastrellamenti 
Palmer» contro i « rossi »: migliaia 
di sindacalisti, comunisti, anarchici, 
progressist!, in gran parte stranieri, 
vengono arrestati, malmenati, destina-
ti all'espulsione ed alia deportazione. 

2 gennaio 1920 — altro « rastrellamen-
to» (raid) nelle piu importanti citta 
degli Stati Uniti. 25 febbraio 1920 — 
arresto degli anarchici Elia e Salsedo. 
Salsedo, torturato, si « suicida ». ciod 
i poliziotti lo buttano gia dalla fine-
stra della centrale della polizia di New 
York. 5 maggio 1920 — Sacco e Van
zetti vengono arrestati e accusati di 
rapina a mano armata e assassinio a 
Bridgewater. 31 maggio • 14 luglio 
1921 — processo contro Sacco e Van
zetti a Dedham. 1924-1925-1926 — tutte 
le eccezioni della difesa. i ricorsi alia 
Corte d'appello vengono respinti e 
laccusa a Sacco e Vanzetti viene man-
tenuta. 9 aprile 1927 — la condanna 
a morte viene confermata e il gover-
natore rifiuta la domanda di grazia di 
Vanzetti. 23 agosto 1927 (mezzanotte) 
— Sacco e Vanzetti muoiono coraggio-
samente sulla sedia elettrica nella 
prigione di Charlestown. 

Cos) si concludeva il nuovo caso 
Dreyfus. Ma Id discussioni. le contra-
stanti opinioni continuano a manife-
starsi ancora oggi, malgrado i tanti 
anni trascorsi dall'arresto e dalla ese-
cuzione dei due martiri. 

Fra I'altro si critica il movimento 
comunista internazionale per essersi 
mosso con ritardo. ben sapendo che 
gia nel 1919, prima del Palmer-raid, 

proprio i comunisti erano state le 
princrpali vittime e che furono essi a 
scatenare una campagna nazionale e 
internazionale contro le bestial! re
pression! negli Stati Unit!, contro la 
xenofobia e I'intolleranza razzista di cui 
erano vittime gli immigrati come Sacco 
e Vanzetti. E, diciamolo pure, se non 
ci fosse stato questo contributo della 
Terza Internazionale, Sacco e Vanzetti 
sarebbero andati alia sedia elettrica 
gia dopo il primo processo di Dedham.; 

Ancora oggi ci sono alcuni .che ere-
dono nella colpevolezza di Sacco e 
Vanzetti, ma si tratta di pochissiml. La 
macchina dello Stato. repubblicana o 
democratica che sia, si rifiuta di rive-
dere il processo per riabilitare i due 
innocenti. Neanche I'ltalia repubblica
na ha fatto alcunche per esigere la 
riabilitazione del nostri due connazlo-
nali innocenti. 

Ci sono pure coloro che sostengo-
no I'innocenza di Vanzetti e la col
pevolezza di Sacco. Nel maggio del 
1971, " I I Mondo* di Arrigo Benedetti 
pubblico I'articolo di un certo Vincen-
zo Mantovani. il quale scriveva: • Net 
1943, poche settimane prima che Tre-
sca ventsse assassinato a New York 
da Enea Sormenti, un emissario sovie-
tico di origine italiana, Max Eastman. 

che conosceva I'anarchico da ann! e 
ne aveva scritto un profilo per il New 
Yorker, parl5 con lui del caso Sacco 
e Vanzetti. "Carlo" — gli chiese — 
"t i sentiresti autorizzato a dirmi la 
verita su Sacco e Vanzetti?". E Tresca 
rispose: "Sacco era colpevole, Vanzet
ti n o " . . 

Non era farina del Mantovani. Egli 
aveva ripreso in pieno quanto Francis 
Russell dice nel suo libro «La tra-. 
gedia di Sacco e Vanzetti » e preci-
samente: -.;• '.-"'. 

• Nel 1943. poche settimane prima 
che Tresca fosse assassinato a.New 

. York da Enea Sormenti. un emissario 
sovietico di origine italiana, Max East
man, che conosceva Tresca da anni e 
ne aveva scritto un profilo per The 
New Yorker, ebbe occasione di parla-
re con lui del caso Sacco e Vanzetti. 
Mi ritenni in termini di famigliarita ab-
bastanza stretti per chiedergli un gior
no, avendo avuto sentore delle scon-
certanti constatazioni che Upton Sin
clair aveva fatto a Boston: — Carlo. 
ti sentiresti autorizzato a dirmi la ve
rita su Sacco e Vanzetti? Rispose: 
— Sacco era colpevole. ma Vanzetti 
no. In quel momento. nella stanza dove 
eravamo entrarono altre persone, e 
cost perst I'occasione di fare altre do-
mande. La perst definitivamente, non 

essendomi capitato di rivedere Carlo 
prima che fosse assassinato. Tresca 
si porto nella tomba i motivi che ave
va per dare una simile risposta. Dove-
vano tuttavia essere categoric), altri-
menti avrebbe stornato la domanda ». 

lo sono stato amico stretto di Carlo 
Tresca, dad'arrivo negli Stati Uniti 
(1923) fino alia mia deportazione (1927). 
Tresca e stato sempre convinto della 
innocenza sia di Vanzetti sia di Sacco. 
Non credo affatto che abbia fatto una 
affermazione tanto grave a. Max East
man, un uomo sempre alia ricerca di 
notorieta. Quanto all '-Enea Sormenti. 
un emissario sovietico di origine ita- • 
liana > che avrebbe assassinato Carlo 
Tresca (Enea Sormenti e stato il mio 
nome di battaglia negli Stati Uniti), si 
tratta di una panzana del defunto - sin-
dacalista - Luigi Antonini, messa in 
circolazione per deviare le indagini. 

Tresca venne assassinato da gang
sters, che Antonini conosceva bene e 
che I'opinione pubblica americana in-
dico sin dal primo momento come gli 
incaricati di far tacere per sempre il 
vecchio combattente rivoluzionario. In 
quel momento alia F.B.I, di Washington 
interessava sviluppare una campagna 
anticomunista per coprire mandanti e 
sicari (metodo tuttora in auge anche 
dalle nostre parti!) e percid, durante 

una settimana visitd tutte le navl so-
vietiche In partenza, rese piu severa 
la vigilanza alia frontiera con il Mes-
slco, visito tutti i post! dove ero stato 
16 anni prima (!) negli Stati Uniti e 
fece pubblicare sulla stampa la mia 
fotografia, invitando i cittadini che ml 
avessero visto a denunciarmi • al piu 
vicino commissariato ». 

Ouando inviai al District Attorney di 
New York una lettera in cui gli davo 
del mascalzone, gli fornivo il mio in-

. dirizzp al Messico sfidandolo a chie-
' dere ia mia estradizione e assicurando 

che non mi sarei sottratto a questa. 
.'• tutto tacque e sulla scena rimase sol-

tanto un pagliaccio del corrotto sinda-
calismo italo-americano: Luigi Antonini. 
che Tresca aveva sempre disprezzato. 

Ma, ritornando in argomento, voglio 
insistere che i comunisti furono i piu 
tenaci nella lotta per la liberta di Sac
co e Vanzetti e i piu convinti assertori 
dell'innocenza dei due valorosi anar
chici. come dimostrano anche le let-
tere che qui pubblichiamo, finora ine-
dite in Italia, inviate a l i Lavoratore, 
settimanale comunista degli Stati Uniti, 
di cui io ero il direttore. e a « Barba 
di Rame». il nostro indimenticabile 
Giuseppe Germanetto. 

Vittorio Vidali 

LETTEREINEDITE DAL CARCERE AMERICANO 
Un'ora di 
aberrazione 
collettiva 

Cari amici e compagni, 
...Ieri sera ho letto un co-

municato sul «Daily Wor
ker» che dava le informa-
zioni sull'attivita del vpstro 
comitato e il vostro frater-
no telegramma diretto a 
noi. Ad ogni modo quel che 
piu ci interessa e che voi 
siete schierati in nostra di
fesa. Amici e compagni di 
Lawrence, noi vi ringrazia-
mo dal profondo del nostro 
cuore per la vostra pronta 
e attiva solidarieta. 

Le affermazioni del vostro 
telegramma sono vere. tre 
volte vere; ma le sue pro-
messe sono tremendamente 
difficili a realizzarsi. Abbia-
mo perduta la battaglia de-
cisiva. Siamo alia merce di 
forze a noi mortalmente av-
verse. In un'ora di aberra
zione collettiva morale e 
mentale, con mezzi Ieciti ed 
illeciti, i nostri nemici riu-
scirono a strappare a una 
giunta popolare la nostra 
condanna. E sapendo che un 
nuovo processo ci lascerebbe 
liberi. i lacche della pluto-
:razia si attengono al pre-
cedente verdetto che per noi 
significa morte. 

Prove evidenti, mozionl. 
tutto il Iavoro legale, dopo 
il rifiuto del nostro appel-
lo alia Corte suprema dello 
stato. sono inutili: il perche 
voi lo sapete. Tutto sara ne
gate di fronte alia forza... 

Aspettando da voi. amici 
e lavoratori. di trovare una 
via non soltanto per Iibera-
re noi, ma tutti i compagni 
carcerati e conquistare un 
migliore avvenire per noi e 
per i nostri bambini, vi in-
viamo saluti fraterni. 

Vostro 
BARTOLOMEO VANZETTI 

D» « II Lavoratore », 
organo ufficiale in lin
gua italiana del Work
ers Party of America, 
ssbalo 12 siugno 1926 

Risposta 
a « Barba 
di rame » 

« II Lavoratore » do 
po aver ospitalo un 
articolo di « Barba di 
rame » (pseudonimo 
del compagno Giovan
ni Germanetto) ric=-
vette una lettera da 
Bartolomeo Vanzetti 
che precisava atcune 
notitie e aggiungeva 
interessanti particolari 
•utla sua famiglia e 
sul suo paese. I I gior-
nale la pubblico e con-
temporaneamente, «af-
finche la rettifica sia 
meglio intcsa • ristam-
po anche I'articolo di 
Germanetto: diamo qui 
di seguito i due testi. 

I giornali borghesi che sen-
tcno sempre le offese stra-
niere al buon nome del Ia
voro italiano all'o.stero. pub-
blicano brevi ri?he o taccio-
no sulla conferma della con
danna capitale pronunciata 
contro i lavoratori italiani 
Sacco e Vanzetti. 

II laconico telegramma che 
annunziava, giorni or sono, 

la conferma della sentenza 
ha sollevato ancora una on-
data di indignazione nel pro
letariate 

Alcuni ricordi nella mia 
memoria sono legati partico-
larmente a Vanzetti. Nel 
1921, all'epoca della senten
za, feci un giro di conferen-
zo in provincia di Cuneo, 
e fra gli altri luoghi fui pure 
a Villafalletto. 

Bartolomeo Vanzetti e na-
to appunto cola, in quel pic
colo comune a pochi chilo-
metri di distanza da Cuneo. 
sulla strada di Saluzzo. La 
vive ancora la sua famiglia. 

Egli emigro giovanissimo 
per sfuggire alia vita mise
rable, alle rinunce. Lo cre-
devamo un caposcarico e la 
condanna della Corte di Mas
sachusetts — che lo onora — 
parve un disonore per la pic-
cola citta e per la sua fa-
miglia. 

Quando mi recai in Comu
ne per presentare il preavvi-
FO del comizio e per far af-
figgere i manifesti. il povero 
impiegato rimase sbalordito 
nel vedere quel nome. Vole
va che io rinunciassi a tale 
pretesa per non... disonorare 
di piii il paese e per non fax 
morire di dolore e di vergo-
gna — testuali parole — la 
famiglia Vanzetti. 

Visto inutile cjni sforzo. 
fece chiamare il sindaco, il 
quale pure non sapeva che 
pesci pigliare e chiamo un 
assessore che era niente di 
meno che Ton. Paolo Fallet-
ti di Villafalletto. deputato 
del Collegio di Fossano ed 
anche Consigliere Provincia-
le del luogo, che noi chiama-
vamo aonorevole 100 lire» 
(importo delle somme da lui 
versate in tutto il periodo 
di guerra al Comitato di Mo-
bilitazione civile). 

II grande uomo — che oggi 
e fascista — e che allora 
era un giolittiano e neutra-
lLsta. mi disse che non oc-
correva fare comizi. a Io ho 
gia fatto ogni cosa. Bartolo
meo Vanzetti non meritereb-
me il mio interessamento. Lo 
faccio per la famiglia, Quan
to a Sacco. io non so chi sia. 
Iici pud risparmiare flato e 
marche da bolkt. Ho scritto 
a I Ministero e Vanzetti sara 
salvo ». 

Naturalmente non discussi 
con tanto personaggio. Mi 
limitai a chiedere la ricevu-
t i del preawiso e delle mar
che da bolk) nonche della 
ta.ssa d'affissione. L'on. Fal-
letti era furibondo. 

Al comizio, oratori con me 
erano un riformista, il geom. 
Chiaramello, ed un sinda-
calista di cui non ricordo il 
nome. Alia domenica, gior
no fissato. Ia piazza del pic
colo paese era piena di con-
tadini che attendevano gli 
oratori e che volevano cono-
scere il„. delitto del loro cit-
tadino che avevano conosciu-
to onesto lavoratore. 

Non fu pero possibile di
re ai contadini come Barto
lomeo Vanzetti e Sacco fos-
scro viltime della borghesia 
(e la povera famiglia di lui 
credette alia onnipossenza 
del deputato): Ton. Fallettl 
ed il prefetto giolittiano di 
Duneo. Fmtteri di Costiglio 
le — un nobile c'.ericale — 
proibirono il comizio. Oil 
oratori se la cavarono senza 
finire nella caserma del ca-
rabinieri! 

II gesto dell'on. Falletti 

Document* pubblicati per la prima volta in Italia-Gli scritti ' 
inviati da Bartolomeo Vanzetti a «I1 Lavoratore », settimanale 

comunista degli Stati Uniti, e al compagno Giovanni Germanetto 
nel corso del 1926 - «Io grido ancora una volta la mia 

innocenza e la mia fede. Salute o genti umane del Iavoro » 

Una scena del f i lm di Montaldo, c Sacco e Vanzetti», Interpretato da Gian Maria Volonte (nella foto) e Riccardo Cucciolla 

trova la sua ripetizione nel 
I'opera del giomalismo bor-
ghese di oggi: il silenzio at-
torno al delitto della borghe
sia americana. Ia complicity 
quindi nel delitto, perch£ 
Sacco e Vanzetti sono dei 
rivoluzionari. 

Lo sappiamo. 
Forse potrebbero accedere 

ad una domanda di grazia, 
vale a dire a mandare al 
bagno i due nostri compa
gni. Ma Sacco e Vanzetti 
rk>n vogliono grazia. II pro-
letariato internazionale chie-
de per loro giustizia. Essl 
sono innocenti. 

BARBA DI RAME 

9 luglio 1926 
Cari amici del <*Lavoralorea, 

ho finito or ora di leggcre 
la corrispondenza di o Bar
ba di Rame » sulla sua brete 
tisita al mio paese naiio. 
apparsa sul a Lavoratore» 
del 3 corr. mese, sotto il ti-
tolo «Sacco e Vanzetti non 
derono morire*. L'aulore i 
cadulo in qualchc errore e 
ir.esatlezza — dovuti cerla-
mente al fatto della sua bre-
vissima e agitata permanen-
M in Villafalletto da lui com-
pletamente sconosciuto — 
ma che altribuiacono colpe 
a incolpevoli e potrebbero in-
durre i lettori ad erronee 
ed ingiustificate inlerprela-
zioni. 

Percid ho deciso di scrive-
rc questo chiarimento che vi 
prego di pubblicare. 

La corrispondenza dice tra 
I'altro: «L'on. Falletti e il 
prefetto giolittiano di Cu
neo. Frulteri di Costigliole, 
un nobile clcricale — proibi
rono il comizio e gli oratori 
?c la cavarono senza flnire 
nella caserma dei carabi-
nieri.» 

Barba di Rame e indubita-
bilmente in buona fede, ma 

in errore: ecco, non furono 
ne l'on. Falletti ne il conte 
Frulteri a proibire il comi
zio, fu mio padre. La cosa 
mi fu narrata per iscritlo 
dalle mie stesse soreUe. 
Ouando i fascisti del paese 
seppero che si doteva tenere 
il comizio, andarono difilati 
dalla mia famiglia a cui dis-
sero, sdegnali, che essi, i 
fascisti, bastavano a farci 
ottenere giustizia; che non 
v'era punto bisogno dell'in-
trusione dei a rossi»; e. ri-
chiesero a mio padre di met-
terli alia porta quando si 
fossero presentati e di attac-
carli sul loro giomale locale 
Mio padre, conservatore, ma 
von fascista, rispose a quei 
signori ch'egli rispeltava ed 
era riconoscenle ai rossi per 
quanto facecano per suo /?-
plio e che non aveva motivo 
alcuno di « attaccarli». 

Dopo, il sindaco chiese a 
mio padre se desiderasse o 
no che il comizio avesse luo
go: io sono dolente di do-
verlo ammeltere, ma la ve
rita d che egli rispose nega-
titamente. 

Gli oratori non furono cer-
tamente informali di questo 
particolare dalle ostili auto-
rita ciltadine che negarono 
loro il permesso di parlare 
al pubblico: di qui Verrore di 
Uarba di Rame e la mia ret
tifica, per la verith. 

Un'altra rettifica: «Egli 
— dice il comunicato — 
emigrd giovanissimo per 
tjuggire alia vita miserabile, 
alle rinuncie*. Non e esalto. 
Tanto Sacco quanto io siamo 
eccezioni alia regola piu co
mune delVemigrazione, per-
che" per le condizioni delle 
nostre rispettive famiglie po-
tevamo vivere al paese e an
che stare bene. Avremmo po-
tuto avere, tanto prima di 

emigrare, come ad un even
tuate ritorno, «una situa-
zione ». 

Posso dire che io mi feci 
K povero » volontariamenle, 
percM non me la sentivo di 
sfruttare il prossimo; e la 
mia poverta fu lieta. 

Jl reslo della corrisponden
za di Barba di Rame & un 
meraviglioso schizze ideali
stico del mio vandeano pae-
sello. La mentalita vandeana 
spiega I'altitudine di mio pa
dre e le parole dell'on. Fal
letti. L'on. Falletti non pud, 
e nessun altro pub dire che 
io ebbi mai tendenze crimi-
nali. Vissi col sudor delta 
mia fronte fin da bambino. 
Ma sono un anarchico, con-
dannato, quindi una testa da 
ghigliottina per Vonorevole 
Falletti. L'atteggiamento di 
mio padre diede in parte 
giustificazione alle male Un-
que. 

Finisco col dire che sono 
in buoni rapporti colle mie 
sorelle, mio fratello, i pa-
rcnti, e i miei vecchi amici. 
Xessuno di costoro si vergo-
gna di me. Le mie sorelle 
avrebbero voluto ospitare 
cordialmente e degnamente 
Barba di Rame, il geom. 
Chiramello e I'altro oralore, 
ai quali invio i miei saluti 
e ringraziamenti anche a lo
ro nome. 

Cordialmente vostro 
BARTOLOMEO VANZETTI 

P.S„- L'on. Falletti trattb il 
nostro caso come se fosse un 
caso comune, in cui la col
pevolezza degli accusati non 
t contestata neppure dalla 
difesa oppure come se nessu-
no fosse interessato alia no
stra condanna a morte — e 
conseguente esecuzione — e 
chiese grazia, dob galera a 
vita. 

Grazie lo stesso, on. Fal-
Ittti. 

Quanto al governo fasci
sta, nulla gli sarebbe piu fa
cile che Votlenerci giustizia, 
ma tutto fa credere che egli 
ci voglia fare da tirapiedi. 
£' tutto... 

Da « I I Lavoratore », 
sabato, 24 luglio 1926 

«I carnefici 
hanno 
gia deciso » 

Oucsta lettera e indi-
rizzata a « Barba di 
rame >, il compagno 
Germanetto 

a Mio carissimo compagno: 
La tua lettera del 5 luglio 

1926 mi venne recapilata 
ieri. Non puoi credere con 
quanto piacere l'ho Ietta. Es-
sa tocca delle corde sensi-
bUissime del mio cuore, sia 
per te che. vittima e per-
seguitato. trovi il modo di 
esserci tanto solidale, sia per 
I norm che mi fai di luoghi 
e citta della mia terra rta-
tale, ed anche perchd in-
trawedo dalle tue parole 
che 1'ideale ha fatto prose-
liti nella nostra gente. 

Lasciai I'ltalia da giova-
netto, ignaro di politica e 
di sociologia. Divenni liber-
tario in America e il pen-
siero che la mia provincia 
fosse una delle diverse re
trograde vandee italiane mi 
era come una spina al cuo
re. Pensa con quale gioia 
appresi le tue lnformazioni. 
jo che in ceppi fremo e 
sogno. 

Io sono stato a Fossano, 
a Cuneo, a Savigliano, a Sa
luzzo ed in tutti quei din-
torni. 

... II 12 dello scorso mag

gio. la : corte * suprema del 
Massachusetts ci negava, co
me sal, un nuovo processo, 
respingendo il nostro appel-
Io. Bisogna avere letti gli 
editoriali in merito, pubbli
cati dalla stampa di Boston, 
per comprendere quanta 
fretta e voglia di ucciderci 
subito avevano i nostri rea-
zionari persecutori. 

La difesa fermo tempora
neamente la mano del boia 
presentando una richiesta di 
" riudienza " basata su " er-
rori tecnici" constatati nella 
decisione della Corte Supre
ma: questa la respinse a tam-
buro battente. 

Poi. la difesa presento una 
nuova mozione — moztone 
Madeiros — ed ebbe ad in- , 
contrare molte difficolta per 
ottenere il tempo necessario 
a prepararla. II procuratore 
si opponeva dicendo che vo
leva giustiziarci al piu pre
sto possibile. 

Ma ecco che la protesta 
mondiale rialzo la voce, spa-
vento di nuovo i carnefici. 
I! indusse ad avere giudlzlo 
ed andare cauti. Ed ecco i 
nostri carnefici smettere la 
fretta di bruciarci vivi e ri-
correre ad un nuovo trucco. 

Fra il 17 e il 21 luglio pas-
sato. il procuratore annunzio 
all'inclito ed al vulgo che il 
giudice Thayer era stato col-
pito da polmonite. Percio 
— concludeva il procuratore. 
N)ia Wilbur — la nuova mo
zione nori potra venire di-
&ou55a prima di settembre. o 
ciu tardi. quando il giudice 
=tara bene! 

Guarda un po': sapevano 
fin d'allora che il giudice. 
marcio nel corpo come nel
la morale, vecchio e sofferen-
te. avrebbe superata la gra
ve polmonite per settembre 
o piu tardi e secondo le esi-
genze del boia anzichg di 
quelle della polmonite egli 
sarebbe stato benone. Infatr 
t: il buon Thayer, afflitto da 
polmonite. parti subito per 
la campagna, in vacanza, a 
g:ocare al golf. 

La polmonite era una cau
sa. L'agitazione e Ia prote
sta mondiale furono invece 
la rasrione per protrarre la 
udienza per la dLscussione 
della mozione Madeiros a 
settembre od oltre. Cosl il 
giudice potra aspettare a 
dare Ia sua decisione dopo 
che le elezloni govematoria-
li saranno state fatte. men
tre nessuno pud giustamente 
criticare l'irragjonevole ri
tardo. Le elezioni si faranno 
ai primi di novembre. e due 
mesi di tempo sono pochi 
per prendere e dare una de
cisione in un caso grave co
me il nostro. anche se Tha
yer sa gia ora, e da lungo 
tempo, quale sara la sua 
futura, studiata, meditata, 
ponzata, stillata. giusta, cor-
retta, coscienziosa, imparzia-
le e dotta decisione di man-
darci alia sedia elettrica. 

In altre parole, il giudice 
Thayer e la plutocrazia ame
ricana non volendoci dare 
un altro processo e tuttavia 
temendo di ricevere del dan-
no a negarcelo prima delle 
elezioni e temendo anche la 
agitazione. hanno proposto 
ii caso per dopo le elezioni. 
Allora 11 giudice dara la sua 
decisione. ciofe ci neghera un 
nuovo processo. 

E noi saremo perduti. Non 
e'e dubblo. Ti dlr6 come. 
forse che si forse che no, 

potac*nw.-non-salvandoci, p o 
sporre d'un tantino la no
stra esecuzione: 

1) Se sara possibile, la 
difesa si appellera di nuovo 
alia Corte Suprema dello 
Stato. Cio sara solo' possi
bile nel caso in cui l'accor-
tissimo Thayer e il feroce 
persecutore Wilbur commet-
tessero degli errori di proce-
dura. Ma se anche la difesa 
riuscisse ad avere il mate-
riale (errori procedural!) e 
certo che la Corte Suprema 
ci negherebbe un nuovo pro
cesso perch6 ci ha gia re-
spinto il primo appello. ma-
teriato di si gravi ragioni, 
che un rifiuto sembrava im
possibile. mentre lo diedero 
faciiissimamente; e perch6 
Thayer, i giudici della Corte 
Suprema, ecc. ecc. cambiano 
le cose assieme e se hanno 
(dico hanno. perch6 so che 
essi gia decisero cid che fa
ranno verso di noi) deciso 
di darci un nuovo processo . 
ce lo farebbero dare da Tha
yer stesso (prima di tutto. 
perchg sarebbe la riabilita
zione di costui, poi, perchfe 

. risparmierebbe spese alio 
stato. e Iavoro e noie ai 
giudici della Corte Suprema 
dello Stato). 

2) Dunque se Thayer dira. 
di no. si pub essere certi che 
anche la Corte Suprema del
lo Stato dira di no. Ci rimar-
rebbe solo di ricorrere alia 
Corte Suprema Federate. 
Ora. I giudici della C.S.F. 
sono nove e gli appelli a 
quell'ente devono essere pre
sentati a un solo giudice. 
Costui studia il caso e se lo 
trova degno di discussione 
lo presenta egli stesso al 
consesso dei giudici Supremi 
Federali: in caso contrario. 
lo respinge senz'altro. e tut
to e finito. Tutto cib. in 2 
settimane, salvo errore. Set 
poi il giudice a cui si pre-
sentasse il nostro appello. lo 
accettasse e Io presentasse 
a! consesso. allora l'appello 
verrebbe messo a ruolo e di-
scusso a suo turno. E dato 
il grande numero di appelli 
alia Corte Suprema Federate, 
ii nostro appello non verreb
be discusso che fra 2 o 
piii anni. 

Se la protesta mondiale fa
ce, fra poco non saremo che 
due cadaver! bruciacchiati; 
questa e la verita. Ebbene, lo 
grido ancora una volta la mia 
innocenza e la mia fede. Sa
lute o genti umane del Iavo
ro; viva la rivoluzione sociale 
e I'anarchia! 

Ti autorizzo a usare que
sta lettera come crederai me
glio. Questo perch6 il tempo 
urge; non posso scrivere a 
tutti loro individualmente. 

Salutami anche la tua 
mamma, ed abbiti un forte 
e fratemo abbraccio dal tuo 
B A R T O I J O M E O VANZETTI 

P.S.: Non potremo ricor
rere alia Corte Suprema Fe
derate prima della sentenza, 
percid dopo la sentenza Io 
sarb confinato in segregazio-
ne cellulare. Coslcchd se 11 
giudice della C.S.F. accette-
ra. dopo 7 anni di carcere, 
faremo altri due o tre di 
segregazione cellulare; poi se 
la C.S.F. ci rifiutera il nuo-
%-o processo andremo alia se
dia elettrica. 

11 caso piglia una bruttls-
sima piega. 

Da • I I Lavoraloro », 
23 ottohra 1928 

UtiA iptoncMM 

statua romana 

Durante 
gli scavi 

scoperto i l 
«guerriero» 

di Luni 
UN ALTRO SUCCESSO DEI 
LAVORI DI UN GRUPPO 
DI ARCHEOLOGI DELL'UNI-
VERSITA' DI MILANO - CON
FERMATA L'IPOTESI DEL 
RIGOGLIO DELLA ANTICA 
CITTA' SULLE RIVE DEL 
MAGRA - IL SACCHEGGIO 
CLANDESTINO DI OGGETTI 

Dal nostro inviato 
LUNI. agosto 

Nella zona antistante II 
«grande tempio t> di Luni e 
venuta alia luce una stupenda 
statua marmorea raffigurante 
un solenne guerriero romano. 
Si tratta di uno dei piu im
portanti ritrovamenti degli ul-
timi anni. La scoperta e stata 
fatta da un gruppo di archeo-
logi del Consiglio nazionale 
delle ricerche deU'LJniversitA 
di Milano che, in collabora-
zione con il sovrintendente 
alle antichita della Liguria, 
stanno compiendo da alcuni 
mesi una campagna di scavi 
nella vasta area deH'anticft 
citta-colonia romana di Luni. 
che si affacciava sulla sini
stra del Magra al confine tra 
la Toscana e la Liguria. 

II « guerriero s> dissotterrato 
e opera di raffinata fattura, 
il che conferma l'ipotesi della 
vivacita e del rigoglio eco-
nomico, sociale e culturale di 
Luni nel periodo romano. 
quando fu uno dei centri com-
merciali di maggior prestigio 
della costa tirrenica. La 
« campagna » condotta dagli 
archeologi milanesi si e estesa 
su una larga fascia: sono 
stati, infatti. effettuati scavi 
anche nei pressi del « cardine 
massimo » e del porticato mo-
numentale. E le ricerche, 
compiute in maniera sistema-
tica, utilizzando tutti i meiii 
tecnici di cui si puo oggi di-
sporre, hanno dato ottimi ri-
sultati. 

Sono state infatti scoperte 
nuove strutture murarie e ri-
trovati oggetti di grande va-
lore (utensili, anfore, monili, 
monete) storico ed artistkso. 
In questi giorni la < campa
gna* e stata sospesa — an
che gli archeologi vanno in 
ferie — ma verra ripresa con 
i primi di settembre. allora 
si tirera un primo bilancio 
del Iavoro compiuto, dopo che 
i reperti saranno stati sotto* 
posti ad una minuziosa ri-
cognizione per controllare se 
abbiano subito dei danni e 
necessitino degli opportuni re-
stauri. 

II successo ottenuto da que
sta iniziativa fa sperare che 
il ministero della Pubblica 
Istruzione si decida a stan-
ziare fondi sufficienti per e-
stendere in maniera organica 
le ricerche in tutti i terreni, 
di recente espropriati, sui 
quali si estendeva la colonia 
romana di Luni. Molti mo
nument! — come il meravi
glioso anfiteatro — sono stati 
strappati alia lenta distru-
zione del tempo, migliaia di 
oggetti di pregevole fattura 
sono stati riportati alia luce 
nell'ultimo cinquantennio, ma 
ancora il sottosuolo di Luni 
conserva tesori di inestimabile 
valore, facile preda di mtr-
canti senza scrupoli (statuet
te. vasi, monili provenienti 
da Luni omano le abitazioni 
dei ricchi di mezz'Europa e 
degli c States >), oggi piu che 
mai attivi dopo la proposta 
dell'on. Scalfaro per liberaliz-
zare 1'esportazione degli og
getti d'arte. 

Finora i nostri archeologi 
hanno dovuto procedere con 
pochi mezzi, interrompendo 
per Iunghi anni ricerche ben 
awiate . E ' giunto il momen
to che il ministero della Pub
blica Istruzione assuma le 
proprie responsabilita, dando 
il via, in accordo con gli 
istituti universitari specialis-
zati e con gli organismi re
gional!. ad una < campagna » 
di scavi intensiva ed a lungo 
termine. in modo che si per-
venga ad un definitivo recu-
pero di tutto quanto resta di 
Luni e degli altri insedia-
menti romani. presenti nella 
vallata del Magra. 

Carlo Degllnnocenti 

C0NVEGN0 
DI STUDI 

SU GRAZIA 
DELEDDA 

A conclusione deU'anno ce-
lebrativo della nascita di Gra
zia Deledda si terra a Nuo-
ro un convegno di studi sul-
l'opera della scrittrice dal 22 
al 24 settembre. 

Le relazioni ufficiali del 
Convegno saranno svolte da 
Carlo Bo. Vittorio Spinazzola, 
Giorgio Barberi Squarotti, An
tonio Piromalli. Gerolamo 
Sotgiu. Francesco Alziator e 
Massimo Pittau. Prenderan-
no parte ai lavori altri cln-
quanta illustri studiosi italia
ni e stranieri. 

II Convegno si prefigge, can 
l'aiuto degli specialist!, di 
contribuire ad una maggio^e 
e piu approfondita cone 
deU'opcra della 
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