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rUNlTA'-SCOCCO 

LE FASI DELLA GUERRA IN EUROPA CHE DOVE-
VANO PORTARE ALLA CAPITOLAZIONE DEL TERZO 
REICH Dl HITLER. L i rltlrata tedesca era comlnclata 
nel novembre '42 a Stalingrado con la conlroffensiva 
soviellca che annlentava I'armata tedesca di Von Paulus. 
Nella prlmavera e nella tarda estate del '43 un altro 
grande scdnlro, la battaglla dl Kursk, porta alia libe-
razlone dl gran parte del terrltorlo sovletlco occupato 
dal nazlsti. Poco dopo anche le Iruppe anglo-amerlcane 
pongono per la prima volta plede sul contlnenle europeo, 
sbarcando In Slcllla. II vero e proprio sbarco che doveva 
aprire II c secondo fronle • arrlvera tutlavla parecchlo 
plii tardl — glugno 1944 — tulle coste dl Normandla, 
dopplalo da una seconda operazlone sulla cosla mediter-
ranea della Francla. A quell'epoca, riconqulstato ormal 
tutto II proprio terrltorlo con una successione incaliante 
di offensive vlltoriose, I sovletlcl comlnclano a llberare 
I paesl europel occupatl dal tedeschl. Ad agoslo sono 
sulla Vlslola ed entrano nel Balcanl. La Francla e nel 
frattempo liberate. Nel febbralo del '45 I sovletlcl sea-
tenano — piu rapldamente del prevlsto per venire In 
aluto degll anglo-americani che sono In difficolla nelle 
Ardenne — una nuova offensive sul fronte cenlrale che 
II porta nella stessa Germanla ad occupare sull'Oder le 
poslzlonl da cul nell'aprlle partira I'ullimo e declsivo 
attacco contro Berlino. 

Intervista col 
i.vjmsBm^sp^^^sc3s^s^sfmx^ 

maresciallo 
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Sokolovski 
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E GRANDIBAHAGUE DELLA NOSTRA VITTORIA 
<a vera svolta del conflitto si ebbe quando i tedeschi furono sconfitti sotto Mosca-Le altre fasi della 
'uerra - Le vere ragioni degli insuccessi sovietici all'inizio del conflitto-I meriti e gli errori di Stalin 
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Dalla nostra redazione 
MOSCA, maggio. 

{Venti anni fa. 1'8 maggio 11H5, la 
Srmania nazista capitolava senza 
Jndizioni. Alcunc scttimane prima, 
Ha nottc tra il 16 c il 17 aprile, 
la luce abbagliantc di migliaia di 
lettori e di bengala, era comin-
Ita la battaglia di Berlino. la piii 
lossale battaglia della storia uma-
\. episodio culminantc di una lotta 
iguinosa durata quattro anni. nel 
rso della quale erano morti dicci 
lioni di soldati tedeschi e venti 
lioni di soldati e civili sovietici. 
Vttorno a Berlino, su un fronte 

lativamentc ristrctto, per due set-
lane. giorno e notte, si scontra-
io tre milinni c mezzo di uomi-

decine di migliaia di pezzi di 
tiglieria. di carri armati e di 
rei. Hitler in quei giomi. aveva 

jra una spcran7a: se fosse riu-
pto a battere i russi sotto Ber-

avrebbe avuto una carta di 
cezionale importanza da giocarc 

gli occidcntali che attacca\a-
da occidcntc. America e Inghil 
ra cominciavano ad cssere pre 
cupate della potenza sovietica: in 
ti ambicnti pohtici di Lnndra 

It Washington questa preoccupa-
ne assumeva aspetti allarman 

Hitler lo sapeva. Era possibile 
l>vocare un clamoroso ro\escia-
fcnto dellc alleanze ai danni del-
[nione Sovictica? Tutto dipende 

secondo Hitler, dal risultato 
la battaglia di Berlino. II Fueh 

era certamente all'apice della 
follia ma che questo disegnn 
fosse del tutto folle e stato 

lostrato da Kulton in poi. C.> 
Inque 'e truppe so\ietiche si in 
icarono di spezzare questo estrc 

sogno hitlrriano. 

Ulo Stato Maggiore Generalc so 
ktico ho chiesto. per i lettori del 
Jnita. di r°ter incontrare uno dei 
irescialli Hella vittoria e di a \ c 
con hii un colloquio sui mo\i 

bnti dccisi\i della guerra. sulle 
jioni oggcttivc e sncgcttnc del 

lineo succcsso tedesco nei pri 
mesi di offcnsi\a c sulla stupe-
?nte riprcsa sovietica. sugli er-

e i nienti di Stalin, ml ruolo 
jto da'.l'Unione so\ietica nella 
loria contro il nazifascismo. 

mia richiesta e stata accol 
| c in questi giomi mi sono incon 
|to oil maresciallo SoKolo\ski. 

[»ttore generalc dellc for/c ar 
^te so\ieiichc Capo dcU'ufficio 
fraziop.i sul Fnmo fronte urraino 
landato «!al generalc Konie\. il 

^rescia!!o SoVoloxski partecipo 
ettamente alia prepara/tonc dei 

ini d'attacco a Berlino dal setto 
sud orientale. Poco prima del 

lizio della battaglia fu trasferito 
tPrimo fronte bielorusso. col ti-

di vice comandante di quel 
che era diretto dal mare

sciallo Zukov. Immediatamente 
dopo la capitolazione tedesca So 
kolovski. fu nominato comandante 
dclle truppe di occupazione e suc-
cessivamonte amministratore mili-
tare della Germania occupata. 
Kientrato in patria nel 1949 Soko
lovski ricopri diverse cariche alio 
Stato inaiigiore generalc e fu vi
ce ministro della Difesa dal 1955 
al 19«0. 

68 anni, un volto fine e intelli-
gente. i capelli scuri. appena briz-
zolati alle tempie, un sorriso che 
a volte prendc sfumature di sotti-
le ironia: cosi mi si presenta oggi 
Sokolovski. Gli domando. prima di 
tutto, di illustrarmi i momenti deci-
s m della guerra. cioe quegli epi-
sodi che a suo giudizio hanno avu
to un peso determinate nella evo 
luzione del conllitto russo tedesco. 

Sokolovski ha un punto di vista 
molto preciso al riguardo: non la 
battaglia di Stalingrado. non la 
battaglia di Kursk, non la batta
glia di Berlino. dellc quali parlcra 
piu avanti. ma la battaglia di 
Mosca. neirinverno del 19-11. fu de 
cisiva |KT le sorti della second-i 
guerra :n,>ndiale e quindi per lo 
sviluppo (It. I la storia degh anni 
successiv i. 

La battaglia 

di Mosca 
Kel periodo precedente la batta

glia di Mmca — afferma il mare 
sciallo — in Occidcnte si era diffu
sa e radicata Vopinione che VUnio 
nc Forie':ca arrebbe subito una 
dtsfatta irreparabrie. L'infehce an-
damento del periodo iniztale della 
guerra. 'I falla che i tedeschi da | 
!ugI:o a .<rttembre aie-iscro per-
COTSO miile chilometri in territorio 
scivwtico c fossero amrati alle 
parte di ."ifosoa sembravano giusti-
ficare questa opinione. Vedremo 
piu aranti le cause reali della Jul-
minea a'inzata tedesca. aitoniD 
alle quah sar.o stati emessi giudi-
zi diversi. .jv.v^o affrettati e ine-
satti. Per oro sojfemiarnoci alia 
battaaha di Mosca. Kntrati nel 
terrUorio sorictico tl 21 giugno 1941 
i tedeschi. ron senza sar.guinosis 
sime e loaoranti perdite. erano gia 
net pre<si della capUalc sovietici 
nell'auUtino tnoltrato. II < Piano 
Harbar^sa » del comando hitleria 
no prcrcdera che Mosca rio**e.s«e 
capttolarc pnna dell'inverno. Quin 
di. mentre le armate r.azistc dila-
gavana in tre direztoni. verso Le-
ningrado a nord, su Mosca al cen-
tro, verso Rostov a sud. era chia-
TO che il colpo principale sareb-
be stato sfcrrato nel settore cen-
tralc. Hitler si rendeva conto che 
la Germania non poteva permet-

tersx una guerra lunga contro 

I'Unione sovietica. 11 successo del
la blitzkrieg, della guerra lampo. 
dipendeva dalla caduta di Mosca. 
Perduta la capitale, i souieftci 
avrebbero dovuto cedere le armi. 
la coalizione antifascista sarebbe 
stata spezzata, il mondo sarebbe 
stato in baVa del fascismo. 

Poiche in Occidente si ritenevu 
imminente il crollo dell'Unione so
vietica, la disfatta dei tedeschi sot
to Mosca fu del tutto imprevista. 
Delle sei armate tedesche lanciate 
nelle tre direzioni, tre armate co-
razzate erano concentrate su Mo
sca. La battaglia si sviluppo su un 
fronte di f/iin.si miile chilometri. 
La superiorita tedesca era allora 
di due contro uno. In dicembre U 
75 per cento delle forze corazzate 
tedesche concentrate nel settore di 
Mosca era distrutto. il 40 per cen
to degli uomini perduti, il fiore 
della forza d'urto nazista inghioi-
tita in una catastrofe dalla quale 
la Germania non doveva ripren-
dersi mai piu. Cnmplessivamente 
Hitler aveva perduto in quella 
battaglia mezzo milione di uomini. 

La battaglia di Mosca *eflnd una 
svolta deci*iva nella storia delta 
seconda guerra mondiale per i se-
guenti rtotivi: 1) il mito dell'invin-
cibilita tedesca era finito: la co-
lossale mncchina di guerra che 
dal 19.15 al 1911 areva conquistato 
tutta I'E'iropa. era entrata ritto 
riosa w Africa e accarezzava il 
sogno di congiungersi in India. 
nel cunre dell'impero britannico. 
alle forze piapoonesi. era stata 
fermata per la prima volta e san 
guimtsarr.ente battuta: 2) la *. guer
ra lampo > non era p','i possibile: 
haituto sotto Mosca. Hitler avca 
daranti a se la prnspettiva di una 
lunga guerra contro ll'nione so 
rietica: in cltre parole la Germa 
nia aveva perduto Viniziativa e 
d'ora m poi avrebbe dovuto con-
dune la guerra non secondo i suoi 
piani. ma in base ai piani sovieti
ci: 3) iter i popoli d'Europa la no 
tizia della i'.isfatta tedesca suono 
come un invito potente alia rlscos-
sa: cominciarono a soraere un po' 
dovunque i primi movimenti di re-
sistenza popilare contro I'occupan-
le tedesco pon piu invmcibile. mo 
vimenti che si sviluuppano negli 
anni succe<sivi e che ebbero un 
ruolo di tisreglio nazionale estre-
mamcnle importante m Polnnia. 
in Cecoslovacchia. in Grecia e al-
trove. *) dal punto di vista stret 
lamcn'.e niUtare Hitler aveva per 
duto a Mosca. praticamente. tre 
armate corazzate, per cui se dal-
I'inizio della guerra i tedeschi po-
tcvano attaccare su tre fronti con-
temporaneamenle, a partire dal 
1942 poterono sferrare attacchi sol-
tanto su un fronte per rolta (Sta
lingrado) e dal 1943 soltanto su 
un punto ristretto di un front* 

(Kursk), per poi passare alia ope-
razione esclusivamente difensiva. 

Questo fu il risultato della bat
taglia di Mosca che noi quindi ri-
teniamo Vavvenimento fondamen-
tale della guerra russo tedesca e. 
forse, di tutta la seconda guerra 
mondiale percht capovolse i pia
ni di Hitler e muto il cor so dcqli 
avvenimenti bellici in modo radi-
cale. Se noi non avessimo vinto 
la battaglia di Mosca c difficile di
re come sarebbe finita la guerra. 
Forse I'esito sarebbe stato diver-
so. per noi e per il resto del mon
do. In ogni caso la guerra sareb
be stata molto piu lunga, con per
dite umane e materiali molto piu 
pesanti. 

Da Stalingrado 

a Berlino 
Un altro momtnto imporfantissi 

mo della guerra russo tedesca fu 
la battaglia di Stalinsrado. noi 
I inverno 1942 '43. 

Come si puo vedere sulla carta 
— afferma il maresciallo Sokolov
ski — siamo gia in un'altra dimen-
sione nspetto alia battaglia di Mo 
sea. 11 fronte c ristretto. meno di 
un centivaio di chilometri. e i le-
deschi ri impegnano una sola 
armata. quella di Von Paulus. 
Le colossali perdite subite un 
anno prima sotto Mo<ca non per-
mettono piu a Hitler di concentrare 
su un solo fronte due o tre armate. 
Ija battaglia di Stalingrado. come 
c noto. si concluse con la distru-
zione totale deU'armata di Vov j 
Paulus a con ingenti perdite mate 
riali da parte tedesca. Ma il suo 
valore e soprattutto morale. A 
Mosca i tedeschi non erano passa 
ti. erano s'.oti circondati e dtstrut-
ti. ma avevano ancora forze suf
ficient per mettere in alto altre 
operazioni sXrategiche. A Stalingra 
do non solo vengono fermati e di-
slrulti. ma commciano a ripie-
gare. Stalingrado segno I'inizio 
della fine y-erche da allora le forze 
naziste non potranno piu dare vita 
ad una sola operazione strategica 
e verrar.no battutc anche su altri 
fronti. 

Guardate gli avver.imenti suc-
cessivi: sconfitta di Rommel in 
Africa, sbarco alleato in Sinlia. 
crollo del governo Mussolini e 
quindi pnyio sgretolamer.to della 
coalizio^e fascista. II crollo di Mu; 
solini avenne ncll'estate del '41 
qualche giomo dopo la disfatta te
desca nelVarco di Kursk, la piu 
grande battaglia di carri armati 
sul fronte russo tedesco: qui Hi
tler perde per sempre Viniziativa e 
a partire da Kursk le sue truppe 
sono costrette al ripiegamento pro
gressiva. 

Sarebbero stati possibili tutti que-
sli avvenimenti senza la battaglia 
sovietica di Stalingrado? Penso 
di no. E' un fatto del resto che 
dopo Stalingrado si sviluppano po-
tenti movimenti di resistenza ar
mata nell Europa occupata dai te
deschi e nel cnore stesso del mon
do nazifascista. In Italia nascono 
i primi reparti partigiani. Cost si 
enlra nel 1'JI4. In died operazioni 
su grande scala le nostre truppe 
liberano tutto il territorio sovieti-
co, parte del territorio polacco. ru-
meno. bulgaro e unghere.se, men
tre i tedeschi ripiegano sotto i no-
stri colpi e quelli dei movimenti di 
liberazione nazionale. 11 1944 e an
che Vanno in cui gli alleati aprono 
il secondo fronte in Xormandia. 
Xoi non pensiamo di sminuire Vim-
portanza del secondo fronte. Pen
siamo soltanto che se gli alleati 
lo avessero aperto nel 1943, come 
era stato concordato. la guerra sa
rebbe stata meno lunga e meno 
sanguinoia per noi, che avevamo 
dovuto sopvortare da soli, per tre 
anni, I'urto costante del 70 per 
cento del jx-tenzinlc bellico e uma-
no tedo^ro D'altro canto il se
condo fronte viene aperto quando 
i tedeschi sono ormai in ritirata, 
sicche nessuno pud sostenere og-
gettivamer.te. che il secondo fron
te fu determinate nella disfatta 
nazista. Determinante fu la nostra 
resistenza. la nostra capacita di 
ripresa. la forza che sapemmo 
esprimere dalla battaglia di Mosca 
in poi per ricacciare i tedeschi fi-
no a Berlino. 

I-e eifiv (he si po^^ono tnirre rta 
un qualsiasi libro di storia. del re 
sto. sono illummanti da questo 
punto di vista. Nel 1941 i tedeschi 
rove«cidrono sul fronte rnsso 152 
divisioni contro due soltanto «TI 
pegnatc su altri fronti e una ses { 
santina dislocate nei tenitori oc 
cupati o di stanza in Germania. | 
AH'ini7iii ilel 1943 le divisioni tedt- i 
sche dislocate sui van fronti russi 
sono 207, cioe il 71% di tutte le 
forze nazifasciste. e soltanto dopo 
lapcrtura del secondo fronte, nel 
giugno del "44. Ie forze impegnate 
sul fronte rus«o scendono a 172 di
vision] mentre salgono a 98 quelle 
impegnate <u altri fronti. Tuttavia. 
sino alia fine della guerra e il iron 
te russo che continua ad assorbire 
da solo pi'i della meta del poten 
7i"ale bellico tedesco. 

Ma ridi.imo la parol a al mare 
sciallo Soiolovski. 

L'ultinio grande momer.to della 
guerra — egli dice — dopo quelli 
indicati, e la battaglia di Berlino 
eke gli alleati ci chiesero di antiti-
pare perchc si troravano in diffi-
colta sul fronte occidentale, in se-
guito a una furibonda controffen-
siva tedesca. Su Berlino concen-
trammo le forze di tre fronti: il 
primo c il secondo fronte bielorus

so, comandati rispettivamente dal 
maresciallo Zukov e dal marescial
lo Rokossovski, e il primo fronte 
ucraino comandato dal marescial
lo Koniev. I tedeschi avevano un 
milione di uomini nella difesa 
della capitale. Koi concentrammo 
nella battaglia circa due milioni di 
uomini. seimila carri armati e 7 mi-
la aerei. Se nella battaglia di Mo
sca i tedeschi ci stiperarono del dop 
pio come forze umane e di quattro 
volte per tiumero di carri armati. se 
a Stalingrado e a Kursk le no.stre 
forze rispettive erano pressappoco 
alia pari, a Berlino tutto era capo-
rolto: noi superavamo i tedeschi in 
forze umane di una volta e mezzo; 
di quattro volte per numero di can-
noni: di sei volte per numero di car
ri armati e di aerei. Cominciate 
nella notte tra il 16 e il 17 aprile 
del '45 le operazioni terminarono il 
2 maggio. Tra il 20 e il 21 con un 
attacco notturno, mezza Berlino 
cadde nelle nostre mani; nei re-
stanti dieci giomi la lotta si svi
luppo sanguinosissima casa per ca-
sa. Fu una battaglia dura, insen-
sata e feroce perche cost Vaveva to-
luta Hitler, forse per farsi attorno 
un bel cimitero. Non si e mai sapu-
to con e.sattezza I'ammontare delle 
perdite umane tedesche nella batta
glia di Berlino. Noi, soltanto a 
Berlino, avemmo diecimila morti. 
L'S maggio. dopo che le nostre 
truppe e quelle americane si erano 
ricongiunte suU'Elba, la Germania 
capitolava senza condizioni. 

A questo punto. esaurito il tema 
dei momenti dt-cisiv i della guerra. 
chiedo al maresciallo Sokolovski 
di esprimere un suo giudizio sulk-
cause della impreparazione mihta-
re sovietica nella fase iniziale del 
conflitto. sul ruolo avuto da Stalin 
in questa impreparazione e sugli 
errori da lui commessi nella valu-
ta7ione delle intenzioni tedesche. 
I-a mia richiesta e giustificata dal 
fatto che il nome di Stalin e ri-
comparso assai spesso. in queste 
ultime settimane. in articoli e me 
morie dedicate appunto al venten 
nale della vittoria. L'elemento di 
maggior interesse e, se si vuole. 
di emo7ione. non e stato determi ' 
nato pero dalla semplice rievocazio 
ne del nome di Stalin, ma dall'af 
fiorare in quasi tutti gli articoli 
di un giudizio piii oggettivo. meno 
schematico. circa le responsnbilita 
di Stalin nella impreparazione so 
vietica di fronte all'aggressione na 
7ista. 

La storia e storia — dice il ma 
resciallo — e non un apprezzamen-
to soggettivo. Ocviamente tutti noi, 
nel rievocare un periodo storico 
che abbiamo vissulo, lo rierochia-
mo attraverso i nostri sentimenti, 
le nostre esperienze, e pecchiamo 
dl soggettivismo. Ma la storia va 

scritta sui fatti, non sulle sensa-
zioni. Che ci sia bisogno di rista-
bilire una verita storica e indub-
bio. Prendiamo un esempio con-
creto. Sulla battaglia di Mosca Sta
lin dette un apprezzamento piu o 
meno e.satto. Dopo la morte di 
Stalm il compagno Krusciov, che 
era stato responsabile politico del 
settore militare di Stalingrado, sot-
tolineo il ruolo della battaglia di 
Stalingrado come decisivo per la 
nostra vittoria. quasi che il desti-
no della guerra si fosse deciso ap
punto a Stalingrado. 

Ora questo e un giudizio sogget
tivo. La battaglia di Moica e quel
la di Stalingrado furono due batta-
glie completamente diverse per am-
piezza, per mezzi impiegati e per 
i risultati finali. Stalingrado fu una 
grande vittoria morale, prima di 
tutto morale. Ma il ruolo decisivo 
nella svolta della guerra I'ebbe la 
battaglia di Mosca. 11 discorso pe
ro e piu vasto e riguarda le re-
sponsabilita di Stalin. Ora il primo 
errore di Stalin fu quello di avere 
eliminato verso la fine degli anni 
trenta i migliori quadri del nostro 
esercito. Quello non fu soltanto un 
errore, ma un crimine di cui noi 
10 riteniamo responsabile. Di qui 
nascono alcune delle cause dell'in-
felice condotta dei primi anni di 
guerra. 

Superiorita 

del sistema 
Ma la guerra e confronto di po-

tenze economiche ed e quindi ne-
cessario. per dare un giudizio og
gettivo e sereno sulle cause fon-
damentali della nostra imprepara
zione a sostenere I'urto tedesco, 
vedere a confronto la potenza eco-
nomica tedesca e quella sovietica. 
11 giovane Stato sorietico non era 
economicamente e moralmente 
pronto alia guerra. IM costruzione 
di una grande industria socialista 
era commciata da appena dieci an
ni e quindi il nosfro paese all'inizio 
dell'invasione tedesca non era an
cora in grado di esprimere in ter
mini di potenza la superiorita mo 
rale, militare. politico, tecnica e 
scientifica del regime sovietico. 

Noi eravamo soli e accerchiati, 
avevamo concentrato tutte le no 
stre forze nella costruzione econo-
mica Stalm sapeva perfettamente 
che I'Vnwnc Sovietica non acreb 
be potuto reggere al confronto con 
la grande potenza industriale e 
militare tedesca e per questo cer-
cd. fino ai limiti del possibile e 
anche oltre questi limiti, di ritar-
dare Vinevitabile scontro. Fino ai 
limiti del possibile egli ag\ bene e 
guadagnd due anni preziosi: se la 

Germania ci avesse assalito nel '39, 
nessuno pud dire cosa sarebbe suc
cesso nel nostro paese. Ando oltre 
i limiti del possibile, quando ap-
parve chiaro che Hitler ci avreb
be attaccato; evidentemente Sta
lin commise allora degli errori gra-
vi. Ma la nostra impreparazione, 
ed e questo che gli storici dovran-
no chiarire, non dipese dal fatto 
che Stalin non voile tener conto de
gli avvertimenti; o, meglw. non 
dipese soltanto da questo. Dipese 
in primo luogo da fattori oggettivi. 
economici e storici, dal fatto tio& 
che il giovane Stato sovietico non 
era ancora abbastanza forte per 
opporsi validamente alia piu gran
de potenza industriale d'Europa. 
Allorche Stalin dovette arrendcrsi 
alievidenza dell'aggressione tede
sca, falliti i suoi tentativi gia inu-
tili e quindi erronei di ritardare 
ancora I'attacco, quello che potd 
essere fatto nei limiti del possibile 
per contenere Virrompere delle ar
mate tedesche fu fatto: venne spo-
stata verso il fronte I'armata di 
Koniev che era stanziata nel Cau-
caso, da Rostov parti un'armata 
corazzata e cosi via. Non bastd. 
Era gia troppo tardi. Ma il nemico 
fu logorato poco a poco e noi gua-
dagnammo il tempo per preparare 
la battaglia di Mosca. 

Sotto la direzione del partito tut
to il paese riusti (e questo & un 
altro fatto storico di capitale im-
portanza) a esprimere la superio
rita del regime sovietico. a produr-
re quella colossale forza militare e 
morale che si scarico sugli invasori 
quando tutto il mondo era ormai 
convinto che la Russia stesse vi-
vendo i suoi ultimi giomi. Stalin 
in questa fase ebbe certamente un 
ruolo positive, essendo egli prati
camente responsabile del partito, 
comandante supremo delle forze 
armate e capo del consigho mili
tare di difesa. Xessun uomo, anche 
il piu geniale e al riparo dagli er
rori. Stalin commise errori ed ef>-
be i suoi meriti. La storia va ri-
costruita pazientemente, sui fatti. 
e a questa dtstanza di tenti anni 
comincia gia ad es&ere piii facile 
vedere nel loro complesso le for
ze che contribuirono a quel deter-
mmato sviluppo della storia. Su 
questa strada debbono lavorare gli 
storici. 

Not, testimoni e parte viva di 
quel periodo. non pr>ssiamo che 
esprimere giudizt personnli cercan-
do di eritare il sogqetlivtsmo e spe-
rando che le nostre memorie ser-
vano a far scaturtre la verita di 
quello che fu uno dei momenti ds 
crisi profonda della storia del no
stro seeolo, crisi che fu superata 
grazie al contributo decisivo del 
popolo e dello Stato sovietico.. • > 

jAugusto Pancaldi 
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