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STORIA POLITICA IDEOLOGIA 

Un importante studio di Gar Alperovitz 

Come la bombaA divert to 
V«asso nella manica» 

della diplomazia americana 

Un significativo incontro tra partigiani 
italiani e jugoslavi a Zagabria 

II a fungo » atomico di Hiroshima La morte alomlca 

Dagli Stiiti Uniti arriva un 
libro the non e per nicntc 
esagerato delinire niolto im-
porlante. e che l'eclitorc Kinau-
di ha opportunamente portato 
a conoscenza del puhhlicu ita-
liano con multa rapidita: uno 
studio che un giovane studioso 
americano ha dedicato alle con-
seguenze delta bomba atomica 
sulla politica estcra america
na. particolarmente nei con
front! dell'Unione Soviotica. tra 
la primavera e l'autuniio del 
1945. nolle ultime fasi della 
seconda guerra mondiale e nei 
l'impostazione dei problerni 
della pace (Gar Alperovitz. 
UN ASSO NELLA MANICA. La 
diplomazia atomica america
na: Potsdam e Hiroshima, tra-
duzione di Piero Bernardini 
Rlarzolla. Toiino. Einaudi. 
19CC). « Asso nella manica >, 
dcfinl appunto la bomba ato
mica il ministro della difesa 
Stimson in un biglietto inviato 
a Truman il 24 aprile 1945. ap-
pena dodici giorni dopo la mor
te di Franklin D. Roosevelt, il 
presidente americano che, da 
Teheran a Yalta, aveva lsti-
tuito una poiitica di stretta 
collaborazione con l'Unione So-
vietica per concludere vittorio 
samente la guerra in Europa 
e in Asia. Roosevelt aveva ap-
provato c sostenuto gli studi 

e i lavori per la costruzione 
della bomba atomica, ma que
sta non aveva trovato posto 
nei suoi piani di guerra come 
nei suoi disegni di pace Con 
Truman, invece. la bomba ato 
mica divenne « l'asso nella 
manica » della politica estera 
americana, lo strumonto sul 
quale essa doveva puntare per 
cercare di modificare I'equi-
librio di interessi gia raggiuntn 
con l'Unione Soviotica. 

Alperovitz polemi/'/a a ragio 
ne. e in modo molto reciso. 
con quegh studiosi americani 
i quali hanno volulo sostenere. 
contro I'evidenza delle cose. 
che Truman avrobbe persegui 
to lo stesso programma di col 
laborazione internazionale di 
Roosevelt e che soltanto l'in-
transigenza sovietica lo avreb-
be forzatamente spinto su altrc 
posizioni. Cio che perd confe-
risce piu forza. e anche piu 
convin/ione. alia sua ricostru-
zione e il fatto che egli non 
fa dipendere il mutamento di 
rotta attuato da Truman uni-
camente dalla sua provenienza 
politica di democratico del Sud 
o dai suoi precedent! in fatto 
di politica internazionale (dopo 
1'aggressione tedesca all'Unio 
ne Sovietica aveva pro|)osto 
una rigida neutrality degli Stati 
Uniti per potere in seguito 
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prolittare del reciproco indebo 
lanento dei due contcndenti). 
Ancor prima della morte di 
Roosevelt, una parte impot (an
te dell'ainministra/ione statu-
nitense si era dimostrata no-
lex olmentc avversa a volere 
accettarc le conseguen/e del-
I'accordo di Yalta sulla Polo 
ma. che riennoseeva una pre 
minente influenza dell'Unione 
Sovietica sul govcrno di quel 
paese; come pure l'aver ac 
colto le richieste sovietiche per 
la iManciuria veniva conside 
rato da non pochi un pre/./o 
(roppo elevato per I'interven 
to soxietico contro il Giappone 
Ma le |)rime noti/ie su di una 
disponihilita immediata. e sue-
cessivamente la certez/a circa 
la possibility dell'uso della 
bomba atomica. offrirono a 
Truman e anche agli uomini 
dcll'amministrazione Roosevelt 
che mono volentieri avevano 
seguito il defunto presidente 
sulla strada della politica di 
Yalta, la certezza che le per-
plessita e le opposizioni si po-
tevano ora incarnare in una 
politica rivolta con successo a 
rovesciare la politica roosevel-
tiana in Europa e in Asia. 

Da quando si pud fare da-
tare questo mutamento della 
politica estera americana? Al
perovitz — rd e questo il punto 
piu fine e piu interessante del
la sua ricostruzione — avanza 
I'ipotesi suggestiva. e a mio 
parere estremamente ben do-
cumentata. che la bomba ato
mica abbia cominciato a far 
sentire i suoi effetti sulla po 
litica estera americana assai 
prima che la nntizia del suc
cesso deU'esperimento di Los 
Alamos raggiungesse Truman 
a Potsdam e gli conferisse 
— sono sue parole, dctte a 
Stimson il 21 luglio 1945 — « un 
senso di sicurezza complcta-
mente nunvo v Fin dai maggio 
1945 Truman si sarebbe eon-
vinto ad usare la bomba ato 
mica come il mezzo che cli 
conscntix a di essere « fermo » 
con l'Unione Sovietica Se. dopo 
una iniziale prova di forza 
— irrigidimento sulla questio 
ne polacca. sospensione deeli 
aiuti economici all'Unione So 
xiclica. violazionc decli accor-
di sui Balcani. rifiuto di ri-
spcttare I'accordo di Yalta sul 
le riparazioni da esigersi dalla 
Germania — Truman recedet-
te dai suo atteggiamento ce-
dendo. nella sostanza. sulla Po-
Ionia e ritirando le truppe ame
ricano in Germania nelle zone 
precedentemente concordate. 
cio non si dove ad un abban-
dono di quel piano, ma piut-
tosto ad una «orta di equili-
brio tra due dixersi emppi di 
funzionari del Dipartimento di 
Stato che differivano tra di 
Inro nella <=celta del momento 
ncl quale tcntare la prova di 
forza con l'Unione Sovietica. 
Truman fini con I'appoggiare !a 
tesi del rinvio pcrche questa 
gli permise di giuocare con 
maggiore forza. e al momento 
decisixo. c l'asso nella mani
ca >. II mutamento dei piani 
americani per la Germania 
postbcllica ne era la prima e 
piu sintomatica prova: il pcis-
sesso della bomba atomica fa-
ceva passare in secondo piano 
le garanzie di sicurezza contro 
la rinascita del militarismo te-
desco reali77ate mediante |a ri-

duzione del potenziale indu^tria-
le della Germania. La prospet-
tiva dcll'accordo realizzato su 
questo punto a Teheran e a 
Yalta «:i capoxokeva: 1'erorKV 
mia tedesca diver.iva un fatto-
re di stability in un'Eur.-vpa an 
corata quanto piu posjibile alio 
statu quo polilico e sociale 

Per quanto Alperovitz dichia 
ri di non dedicarvi una specifl 
ca attenzione. molto jnteressan-
tt sono anche le osservazioni 
stilla politica estera sovietica 
ncl corso del 1945: sulla sua 
fermezza. e insieme sulle nu-
merose pro\-e di moderazione 
delle quali sepoe dare una ma 
nifestazione nelPEuropa contra 
lo nei Balcani xia via che cli 
Stati Uniti si \enixano irrici 
dend.i sulla fiducia. che animo 
Stalin a Potsdam, ncl fatto (he 
il tempo lavorasse a suo fa
x-ore. la stessa che. per ben 
di\-ersi motixi. guidava anche 
I'azione di Truman e dei due 
capi del ffoverno inglese. che 
si successero a rappresenlare 

la Gran Hrctagna. Churchill e 
Attlee, ben presto convertiti, 
dopo le rivehi7ioni loro fatte 
da Tinman, alia nuova stra 
tegia dettata dalla bomba ato
mica. 

Ma, forse. le conclusioni piu 
notevoli del libro sono quelle 
relative ai motivi che poterono 
indurre Truman ad ordinare lo 
sganciamento delle prime ato-
miche su Hiroshima e su Na
gasaki. Alperovitz esclude che 
Truman si sia deciso a questo 
passo per ri^parmiare le per-
dite umane imposte dalla con 
tinua/ione della guerra «(ra 
di/ionale» ben prima dell'8 
agosto i giapponesi avevano 
fatlo conoscere di essere di 
sposti a capitolare con Tunica 
riserva che la formula della 
« resa senza enndizioni > non 
implicasse la eliminazione del
la istituzione imperiale: ci6 che 
Truman era disposto a conce-
dere. La disposizione giappo-
nesp a capitolare rendeva na-
turalmente superfluo 1'inter-
vonto in guerra dell'Unione So
vietica in Manciuria. dox'e gli 
interessi americani non erano 
tali da giustificare, da soli, 
che. per limitare la portata de
cli accordi presi a Yalta, si 
prendesse una simile decisione. 
Infine. tutti i responsahili mi-
litari americani. da Marshall 
a Kisenhoxxer. da Leahy a Mac 
Arthur si pronunciarono allora 

o si cspiessero successixanien-
te contro I'uso della bomba ato 
mica, sicuri tutti die la guerra 
poteva csseie vinta rapida 
inunte col me// i bellici tradi-
zionali e consapexoli alcuni, 
come Eisenhower, della respon-
sabilita morale e delle com-
plicazioni politiche che un si
mile geslo avrebbe comporta-
to. Se. percio. la bomba fu 
usata. lo fu per altri fini. Ro
bert Oppenheimer testimonid 
piu tardi che una delle con 
siderazioni principali fu « I'ef 
fetto sulla nostra notenza e 
sulla stabilita mondiale nei do 
poguerrii ». oppure. secondo le 
paiole di Truman la bomba 
non solo pose line alia guerra. 
ma dette al mondo « la possi 
bilita di guardare in faccia la 
realta ». cioe la reaKa della 
potenza americana come una 
minaccia all'Unione SovieUca e 
ai popoli del mondo intero. 

Ccrto, ne il tema ne tutte le 
conclusioni del libro di Alpe
rovitz sono nuovi. Negli ultimi 
anni, dopo la pubblicazione dei 
documenti relativi alle grandi 
conferenze interalleate del 1945. 
anche altri studiosi, particolar
mente dei paesi socialisti. era-
no pervenuti ad identificare la 
importanza della bomba ato
mica e della sua influenza sul
la politica estera degli Stati 
Uniti e, piu in generale. sulla 

Harry Truman 

politica iuteina/.ionale iieH'anno 
conclusixo della seconda guerra 
mondiale. Nessuno peio. che lo 
abbia visto, cia audatu tanto 
a fondo: nuova e una parte 
di dncumenta/ionc sulla quale 
(uiesto libro si fonda. in primo 
luogo per l'apporto che e trat-
to dai diario inedito di Stim
son, l'uomo che aveva delinito 
la bomba atomica « l'asso nel
la manica » ma che pochi mesi 
dopo era gia tanto sconxnlto 
dagli effetti di questa «car ta 
segreta » da rassognare nei 
sottcmbre del 1915 le sue di 
missioni da ministro della di 
fesa. come in gran paite ori-
ginalc e 1'analisi serrata e 
obiettiva ai quali i documenti 
vengono sottoposti No. d'altra 
parte, e mono significatixo che 
Truman <=ia il protagonista e 
Stimson la «coscienza infeii-
ce ^ di questo studio dedicato 
alle con^eguen/c della bomba 
atomica sulla diplomazia ame
ricana: se, come spesso si ri-
leva. uno dei difficili problerni 
della «nuova sinistra ameri
cana » e quello di stabilire un 
legame critico e meditato col 
piu recente passato del paese, 
questo libro puo essere anche 
un buon segno che qualcosa 
di nuovo comincia a maturare 
effettivamente negli Stati Uniti. 

Ernesto Ragionieri 

...giace con me un 
compagno jugoslavo » 

La storia di una fratellanza ideale tra due 
popoli, dai primo al secondo Risorgimento 

Stalin, Roosevelt e Churchill alia Conferenza di Teheran 

Suhor (Slove
nia), 17 dicem-
bre 1944: si 
costitulsce la 
Brigata Italia 
na « Fratelli 
Fontanot*, che 
operera nel-
I' amblto del 
VII Corpo dl 
armata parti. 
giano jugosla
vo. 

ProHio.s.so dalle scziom loin-
barde dell'AN PI e dalla con-
sorella associazione degli ex 
combattenti della liberta di 
Croatia, avra luogo il 25 e 26' 
scttembre a 7.a(jabria un aran-
dp incontro partigiano c popo 
tare Halo-jugoslavo, con rieco-
cazioni storiche, esibizioni di 
cori e gruppi folcloristici, in-
contri di amministratori di enti 
locali e altre manifestazioni 
Ktso si inserisce. su scala man 
qiore del consueto e con pin 
larga purtecipaziotw. nell'ormai 
costante seric di visile, incon 
tri, gite, specie a carattere 
partigiano e sindacale. di scam-
bi cultural'! fra storici, socio-
logi, giurisli e cost via, che a 
loro volta si inquadrano, con 
una propria specifica caratte-
rizzazione politico-culturale di 
sinistra, nei piu vasto panora
ma di un sempre piu intenso 
interscambio sia turistico che 
nei campo delle attivita com-
merciali e industriali c degli 
accordi anche a livello gover-
nativo. 

Le lotte 
comuni 

Prende cosi forma e const-
stenza quella « futura fraterna 
collaborazione fra le due na-
zioni» di cut cosi spesso si 
parlava e si scriveva negli 
anni della guerra di libcrazio-
ne, quando a migliaia parti
giani italiani e jugoslavi com-
battevano spalla a spalla, in
sieme affrontavano le asperi-
U't di quella lotta. e insieme 
tanti sparsero il propria sangue 
e caddero per un avvenire di 
liberta, di progresso, di pace. 
Fu la forma piu alta c pre
gnane e. fino allora, la phi 
estesa di una collaborazione. 
di una solidarieta, di recipro-
ci aiuti e influenze che gia 
nella storia avevano fatto coo-
perare le avanguardie cidtu-
rali ? politiche dei nostri po
poli, sin da quando erano sog-
getti a dominatori che piu di 
una volta li misero Vuno con
tro I'altro. 

Sin dai Rinascimento I'arle c 

rossegne 

Che cosa e la filosofia? 
Che co<+i e la fHo-^o^a? Tutti, 

scnte Giulio Preti nella stimo-
lanle premessa al volume della 
Er.aclopedia Feltrinelli Fischer 
dedicato per I'appunto alia Fiio-
sofia (FoItriTicJIi Editore. Milano. 
pp. 496. L. 1000) coiosciamo Vim-
barazzo quando il sohto profano 
fa la sua domanda aoli <ad 
dettt at larori ». Domanda. va no-
lalo. che si ripropone con p^ir-
tico'.are tnsl-tcnza net momenti 
di crisi e che tende a nasyvme-
re e corcentrare n s<* le ra&o 
ni di an process/) di avtnriflessia 
ie. di iid/ioiie aniocnt-.ca. rfi ri-
ccca iTirorno ai propn foida 
rmr.u cut si yoffopoie il taperc 
nmnro irt determinate fast deTla 
sua stov.a. 

Secondo PrcU. la <TIo?ô /j non 
ha p-ii un oioetto proprso (men-
tre, per escmpio. la recchia me-
tanstca vclera essere la sciema 
piu universale e astratta detl'es-
sere, dei foadameiti cioe del pen-
siero e del reale insieme) € e non 
fonda mediante quel suo oaaet 
to le varie forme della cultura. 
le quah *i foniano da si ». E<sa 
coincide nrcce col processo rfi 
t aulor.P.czs.nve inrmnley della 
cultura. * ha c':oe per oonetto 
la cultura stessa. nelle <ur ra 
r>e forme, eninscilire e not 
Attnn'o Rant dicera. in un sen 
so analono a questo. che scopo 
della indaame ftlosofica era quel 
lo di ch'iarire il principio meto 
dico di una < systematica del 
sapere >. 

Un panorama toidisfacent* 

della cultura contemporanea e 
dei suoi riflesst in sede filosofica 
c etidentemente impossible: il 
volume deUa Feltrinelli Fischer 
si sforza di fornire talune coor 
dinate del pensicro occidental. 
mediante una serie di voci mo-
noarafiche. 

Giuho Preti, che ha curato 
Vordinamento del materiale nei 
suo insieme, ha coUahorato tnol 
Ue per le voci Etica. Filo-̂ ofia 
arul.tica. FiVv^fia del Injruaa 
So Gfx>«eo'.oai3. Tra ah altn 
collaborator! tlabant Sicola Ba 
da'ont (FLO^SIJ rfe'.la n.iturj 
MatenaIj*mo>. Eizn Melanin 
(E*:ston7,a!;5Tto. I»:: C3. Ut^i^i 
ca). Alhcrto PasquwUi (F.!o=o 
fia de!Ia scimza). Pietro Ro*'t 
(S-toridsmo). Franco Aless^o (Sp;-
ntualismo). Francesco Barone 
(Naturaliemo. Fwn-.xnsmo e Neo-
pos'.tivismo). D;no Formagaio 
(Estetica). 

OQQI piu che mai. Ttndaaine fi
losofica. anche dt para storiogra-
fia. tende a porre problerni di 
caraVere generale relattci al 
senso e aU'autonomla della ricer 
ca filo'sOfaa tout court, al rap 
porta tra cultura e societa. in re 
lazwve soprattutto alia arandc le 
zione del matenahsma slonco 
A-.che m un scttore tradizmnal-
mente nserrato ai «filoloni» e 
aoli accademici come quello, per 
esempio. del pensiero areco, ven
gono introdotti e fatti operare 
sfnimmli concettuali eloborafi 
da una cultura che si i oilmen-
lata dtl marxismo, tn pariicola-

re di un marrnmo mcdialo dalla 
letiura di Gramma. 

Le «infcrroflarioTji sulla storia 
della filosofia antica. sulla storio-
qrafia filosotca m generale* n-
chiedono OQQI che si tenaa tndif-
feribilmente conto — afferma in 
sostanza un p ovane studioso. 
docente rfi /ito'ofia antica aU'Um-
rersila di Urhno. Lino Sichirol-
lo. che fa alhero di Banfi e di 
Massrfo — della esinenza di una 
remterjjretazmr.e dei nodi del
la cultura ocndentale posia da 
Marz e. secnidn S'chirollo. an
che da un F/.^.'J r,vr;o ntuaver-
so Marx 

Ecco (jM'Tli cr-.^T^TTc cone sup 
porti mc'.odici della ncerca, per 
un verso la norioie che rapporta 
filowfia a :1c-o'o3.a (espre.sswne 
Heo!02:ai di una fa*e stonca 
determinate), per I'altro quella 
di < hlocco storico > che. dice 
Sorberto Bohh-o nella sua let 
tura aramsciana. si presenta 
come c il risvltato. in una cer 
ta situazione storica. del rappor 
to dialrthco di slru'Jura e su 
oer.struttura > 

(I.rVlO SlfHIROLU) S'nfc.ta 
1flla d,nlelt<ca anl:ca M.ir* !'T 
Editor, Viccn/a pp T* I. 3000. 
s; tn : t a «1: imi r.iroo::.? 1' ~cr t 
•! d?1 c.Vi a'.'i s'on.i e alia ee-
nc.1 de.h d'.i!<v.;ic.i nei pon>!rro 
j?reco. d.i P!a!one ad Anstotele 
che affronta anche tahni m.vnen 
ti della storiosirafia otto-nox-eccn 
tesca. i.n part:co;.irc hcsc'.iana). 

f. O. 

Per il romanzo 

«' Viaggio di ritorno » 

A Aldo De Jaco 

il Premio 

Castellammare 
II cumi>agno Aldo D<. Jaco n -

d.^ttorc dcH'L'nita. col rom.mzo 
« Viaggio di ritorno >. pubhheato 
da Einaudi. ha \into la XIV cdi-
zione del premio Castellammare 
da yettima dedicata alia narra-
tivai. I-i giuna. compo<-ta da 
L Comnajmone, D. Cuomo. I-. In-
coronato. P. Lamanna. M. Pomi-
ho, M. Prisco. D. Rea. ha preso 
in esame durante i SIMM lavori 
numero^e opcre soffermando suc-
ce^sixamente la sua attenzione 
*-u (nie^te onore: < La sostanza » 
di N. Marino, c L'anno della x a 
l.inca » di G. Orelh. »Dixider'i 
in<=ion.e » di Gncco, <• I.a proxa 
dei fentinxnti » di I A. Chiu^ano 
r < Viaggio di ritorno > di 
Do Jaco. 

Ha prex-also quesfultimo, al 
quale, nei corso di una manife-
ftazione, sara consegnato stase-
ra a Castellammare il premio di 
un milione di lire. 

lit cultuia italiann si diffnii 
dono tn Dalmazta e urttsli ctoa-
ti e dulmatt venqonn ad ops-
rare in Italia, d cut snluppo 
civile e in parte reso possi-
bile auche dai fatto che i po
poli balcanici fanno argute alia 
pressione oUnmana verso VEu
ropa cent rale c occidentalc. 
Ma e soprattutto nell'Ottocen-
to. con i rispettiri risorgimenti 
vaziotmli, che si manifestano 
maggittrmentv affinild di aspi 
razioni. di lotto, di destino slo 
rico. 

Se furoun migliaia gli ita
liani che undarono a combat-
tere a fuinco degli insorti greet 
per la liberazione dai gioga 
ottnmatto, vtolti furono anche 
quelli che combatterono contro 
la stessa tirannide al flatten 
degli insorti montenegrini. ma-
cedoni. serbi, bosuiaci. men-
tre dai Lombardo-Veneto alia 
Dalmazia. se rittsci agli Asbtir-
go e alle diverse borqhesie 
nazionali di vtettere gli uni 
contro gli altri italiani, slove-
ni. croati e x)oi — dopo I'oc-
cupazione della liosnia-Erzego-
vina — anche bosniaci, i pin 
illuminati pat riot i delle varie 
nazinnalitd e, in un secondo 
tempo, i rispettiri partit't ope-
rai, seppero additare mete co
muni di liberta da raggiun-
gere con una lotta cotnune Ni-
cold Tommaseo prima. Gari
baldi e Mazzitti poi. Salvemini 
e gli animatori del movimento 
socialista successivamente da 
parte italiana, alcuni degli « il-
liristi », lo slovcnn Ivan Can-
kar, il craatn Franjo Supiln c 
altri da parte jugoslava pos-
sono essere considcrati tra gli 
atttcsignani e tra i maggiori 
propugnatori di tale esigenza. 

Ma. con la guerra del l'JI~> 1H, 
a fomentare nuotametite arti 
ficiose division! c motivi di 
rancore e di antagonismo. al-
I'impertalismo austro ungaricn 
succedono le velleitd espansio-
ttistiche e di sopraffazione del
la destra economica e pdittca 
italiana. che prima occupa e 
pretenderebbe di annetterc tut
ta la Dalmazia, dove gli ita
liani sono esigue minoranze di 
fronte alia grande maggioran 
za jugoslava della jy>pola:ionc, 
poi otticne il confine al Mon
te Nevoso. annettendo oltre 
mezzo milione di slovcni c 
croati. II fascismo impcrver-
sera contro di essi con tin-
lenze inaudite nei vano inten-
to di snazionalizzarli. mentre 
nr>n cessera dai perseguire le 
vecchic mete della destra di 
espansione m Dalmazia. in 
Croazia. r.el resto della pern-
sola balcantca. 

Ma ormat sempre pv'i i a-.fi 
.sfrali popolari dt qua e dt la 
dai Monte Ncroso hanno ac-
quisito una maturita politico c. 
come di qua il regime fascista 
e avversato e e'e chi sftda 
persecuzioni, galera c morie 
per combatterlo, cosi dt Id 
analoghi regimt tirannict sono 
duramente combattutt dalla 
clas.se operaia e daqlt intellet
tuali d avanguardta. con alia 
te*ta i lalorost comunisti jago 
slavi. Tra e*si c i coTOum-.fi 
itaJiam c in atto sin daqlt tnizi 
del rioi-irr.eni'j un'tntensa c 
probata collaborazione in oqm 
scttore dt attnila, pirttcolar 
mente neile zone misltlingui di 
fronliera ma anche all'interne 
dei rispetttvt Paesi. nell'emt-
grazione. nella guerra dt Spa 
qna, nell'Internazionale. 

Nei 1041 c la prodilorta ag 
gressione fascista alia Jugosla 
via, lungamente prevista e al-
fine attuata qrazic al concor 
so dcll'alleato naztsta Nei re 
qime lcrrort*tico d'occunazione 
t generali italiani non vorreb 
bern essere da meno dei loro 
colleghi tedescht, e spesso ne 
scono ad emularli, servendo<n 
soprattutto delle camicie nere. 
Ma i soldati italiani. figli del 
popolo, in gran parte non sen-
tono quella guerra, capiscono 
la giustezza della lotta dei par
tigiani jugoslavi, ialvolta li a'm-

liiin). ([ualcutto It iiHjgiiuitie, 
con le popolazumt molli frater-
nizzdiii). E, do\H) I'S seltembit, 
quelli che non sono stati uc-
cisi a depottuti dai tedescht o 
cite non sono riitsvitt a rtpa 
rare in Italia, si untscono ai 
partigiani jugoslavi per com 
battere con essi quella lotta di 
liberazione cite ormai sauna 
c.s'.sprc com ti HI' 

E' un'ep'jpea sulla quale 4 
gia stato ainpiaincn'c seriffo. 
anche se anevra purecchtn re 
sta da documentale e tin via 
horare sul piano storioiirafico 
liaslera qttindi ricordare qui 
come ceiitinaia di slovcni e 
croati della Venezia Gtulia, 
evasi dalle carceri o prove-
nienti dai reparti del dissoltn 
eserctto ttidiano. e di rtttadini 
jugoslavi gia prigioniert in car
ceri e Ccimpi di concentramen 
to in Italia, furono tra i pri-
mi a costituire. con i p'ltnoti 
italiani, fortnazioni partigiane 
sugli Appcnii'tni o a raqgiun-
gere le fortnazioni partigiane 
un po' in tutte le regioni in cut 
si combatte la lotta di libera
zione. battendosi valorosamen-
te c molti cadendo per la li
berta. Particolarmente nume-
rnsi furono in Umbria. nelle 
Marche. in Piemonte e in Li-
guria. dove qli slavi .\;ifon 
Ukmar-Mirn e Grga Cupic-
lioro furono rispettivantente 
comandattti della VI Zona e 
della Divisiane Mingo, mentre 
molte miqliaia di italiani com
batterono sia sulla vecchia fron 
tiera orientale alle dipendrnze 
operative dei comandi jugosla
vi e sia nell'interno della Ju
goslavia. 

II monumento 
di Zagabria 

Partigiani italiani in Jugo
slavia ve ne furono un po' do-
tunque in diverse formazioni 
dt combattenti slavi o mistc. 
Delle formazioni completamen-
te italiane. oltre a quelle ope-
ranti nella Vmezia Giulia e in 
Slovenia, le maqgiori furono In 
Divi<ionc r Garibaldi >. che 
forse e combatte in Monte
negro. c la Divisione e Italia ». 
alia quale dcttero origine i dttt 
battaqltont ~ Mazzitti * e < Ga
ribaldi ?, che si erano formati 
vubitn dopo I'armistizio. nei 
preset di Sfftlalo il primo c a 
Livno. in Bosnia, tl secondo. 
Insieme avevano partccipato a 
cento e cento battaglie. e ncl-
I'ottobre 'tl. insieme con i re
parti partiqiani jugoslavi e cm 
quelli dell'Armata Rossa. alia 
liberazione di Belgrade. Qui si 
erano inqro^sati con la libe 
razione di ccntwata di italiani 
qia priqiontert dei tedescht e 
che avevano chtesto di com-
battere. costttuendo cosi prima 
In briqata e poi la Divisione 
«Italia >. che combatte nei-
Vambito dell'esercito popular* 
jugoslavo tra Belgrade e 7a-
gabrta. partecipando alfine. dal-
I'fi all'11 maggte 1945. alia bat-
laglta per la 'iberazione delta 
capilale della Crrxizta 

11 monumento erctto nei ci-
milcro dt Zngatma m onore 
dei velontnn italiani caduti in 
quella baltaglia reca un'epi-
grafe che ben vale a compen-
diare il carattere e il sigmfi-
cato della partecipazione ita
liana alia guerra partigiano tn 
Jugoslavia: «Compagno / 
quando vedrai mia madre / 
dille dt non piangcre / qiace 
con me I un compagno jugo
slavo I nessuno ardtsca i qet-
tare del fango / sul sangue 
sparse l nella comune lotta. / 
Trotanmo qui I fede i madre 
/ pane / fucile / i merit lo 
sanno / i riri non le dtmenti-
chcranne I fiurnx dt sangue di-
vhero / due popoli / oggt li 
unisca I il sacrif.cio / dei com-
pagni migliori >, 

Mario Pftcar 
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