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Come ilnazismo pote 
scatenare la guerra 

Siamo, ormai, a trent'anni dal-
l'imzio della seconda guerra 
mondjale. Nell'estate del 1944. 
quando una analoga celebrazio-
ne si imponeva per il eonflitto 
scoppiato tre decermi prima, ben 
pochi in Europa tornarono col 
pensiero ai fatali colpi di rivol-
tell a di Serajevo che avevano 
fatto sal tare la polveriera dei 
contrast] imperialistic) tra le 
grandi potenze. Nell'estate del 
1944 si combatteva ormai da 
quasi cinque anni una guerra — 
questa si vera men te mondiale — 
nella quale popoli e stati di tut-
b i continent! stavano gettando 
tutte le loro energie material) 
e morali. Oggi, la ncorrenza ca
de in un momento stonco fortu-
natamente non altrettanto grave 
e cruento. seppure tutt'altro che 
chiaro o disteso Ma proprio que-
ata circostanza ci induce a ri
vol ge re ancora una volta I'at-
tenzione alia preparazione dei 
tragici eventi che hanno fatto 
concludere tanto drammatica-
mente la prima meta di questo 
secolo e che hanno acceso sul 
nostra tempo pencoli ancora ben 
lontani dall'essere completamen-
te fugati. 

La discussione storiografica, la 
pubblicazione di document! e lo 
approfondimento degli studi non 
hanno fatto registrare in questi 
ultimi *nni novjta tali da modi 
ficare in modo sostanziale il giu-
dizio fissato nella coscienza dei 
popoli sotto la spinta della for-
mazione della coalizione antihi-
tleriana c della alleanza antifa
scist*. 

Tuttavia, per quanto glj onen-
tamenti di giudizio generate non 
appaiano suscettibih d> modifi 
cazionj radical] e sebbene non 
si siano spente del tutto contro
versy di vecchia data e tutta
via possibile focalizzare alcuni 
problemi su cui si e venuta con-
centrando l'attemione degli stu
dios! * convergendo o divergen-
do U loro giudizio. 

La fine 
ii Versailles 

Scmpre piu chiaro appare che 
il 1836 fu I anno oel quale ai 
posero tutte le premesse della 
second* guerra mondiale, nel 
s+nao che allora saltarono in 
aria gli ultiraj dispositivi del si-
Mama di Versailles ed emerse-
ao in plana luce la difficolta a 
It eontraddlzioni per aostituir-
k» oon una aerie di patti • di 

misure nuove, capaci di fron-
teggiare le minacce di guerra. 
Giustamente, in questo processo. 
si assegna tin posto di notevole 
rilievo alia guerra di Etiopia 
che troppi in Italia si ostinano 
ancora a considerare alia luce 
di una vicenda interna o di un 
ndicolo folklore paesano. Si n-
leva oggt in tutta la sua porta 
ta I'osservazione fatta da To-
gliatti. nel novembre del 1935, 
poco dopo linizio delle operazio-
ni militan: * La guerra del fa-
scismo italiano contro I'Abissi-
nia non pud essere considerata 
come un episodio secondario. Es-
sa non e una delle guerre e spe-
diziom cofoniah " abituob " di 
cui oil anni del dopoouerra so-
no stati pieni. Si deve consirie-
rarla per diverse ragiont come 
una impresa che mette termine 
al penodo delle " piccole " guer
re e che apre quello delle "gran 
di " guerre fra potenze mpe 
nalistiche per una nuova spar-
Uztone del mondo». La guerra 
di Etiopia. infatti. spian6 la 
strada alia nmilitanzzazione 
della Renania da parte di Hi
tler (marzo 1936). cioe alia eli-
minazioie della ultima clausola 
limitative del narmo della Ger-
mania. dopo che accordi bila
teral) anglo-tedeschi le avevano 
consentito di avviare la ricostru-
zione della flotta e lo sviluppo 
dell'aviazione mihtare. Ma il '36 
mostrd anche tutte le contraddi 
zioni alle quali andava incontro 
quell a politics di sicurezza col-
lettiva, che, dentro e fuori la 
Societa delle Nazioni, veniva in
dicate da vane parti come Tuni
ca capace di salvaguardare la 
pace 

U sistema oolitico-diplomatico 
creato dai trattati di pace del 
1919 aveva due fscce stretta 
mente interdipendenti: da una 
parte garantiva un assetto con 
tinentale sostanzialmente domi-
nato dalla Franci*. a protetto 
con funzione equilibratrice dal-
I'lnghilterra. volto ad impedire 
la rinascita deU'imperialiamo te
desco. daM'altra doveva asaico-
rare un «cordone sanitariot ai 
confini dell'Unione sovietica. D 
grande problems politico-diplo-
matieo ch* ai no** aJl'iMkna-
ni deU'aacesa ai potert dal na-
cismo • enc ai vaoM acuando 
via via aha ai eonaoUdava tan 
blocco degli Stati fasdirl ai po-
teva riassuroara in questi tar* 

mini: erano disposte Francia e 
Inghilterra a subire il graduale 
ma chiaramente marrestabile de 
linearsi di questa minaccia op 
pure intendevano rendere esecu-
tivo il nronoscimento diplomati-
co dell'Unione sovietica e modi-
ficare conseguentemente. su que
sta base, i rappoiti di alleanza? 

L'Unione sovietica si era di-
mostrata prnnta a comprendere 
le nuove dimensioni del proble 
ma: era entrata a far parte del 
la Societa delle Nazioni nel 193.1. 
precisamente nello stesso anno 
nel quale ne era uscita la Ger
mans nazisla, aveva deposto 
ogni rivendicazione sui territon 
occidental che avevano gia fat
to parte dell'impero zansta e 
si era impegnata in una politi-
ca di sicure??a collettiva. Ne un 
minore tntere.sse avevano awer-
tito aicum setton delia classe 
dingente francese. II mimstr« 
degli esten di un governo con-
servatore. Barthou. aveva tessu 
to la trama di un Patto del-
I'Est aj quale avrebbe dovuto 
essere associata 1'Unione sovieti
ca. senonche alio difficolta insor-
te durante le trattative si ag-
giunse l'assassimo di Barthou, 
fulmmato per le vie di Marsi-
glia insieme ad Aleisandro n di 
Jugoslavia da un fascists croa-
to addestrato in Italia e ajuta-
to nella sua Impresa dall'addet-
to militare tedesco a Pangi. Oel 
piano origmario di Barthou ar-
rivd in porto nel 1935 iJ patto 
franco • sovietico, cui un suc
cessive accordo tra la Cecoslo-
vacchia e I'URSS avrebbe do 
vuto conferire una saldatura nel 
cuore delI'Europa centrale. Ma 
il governo francese presieduto 
da Laval sabot A la convenziane 
militare destnata a portara a 
compimento Caccordo politico, 
mentre il governo francese pre
sieduto da Leon Blum, che pu 
re si reggeva su di una maggio-
ranu di fronte popolare. duno 
stro in occasione della guerra 
di Spagna come U suo compor-
tamento In politica estera fosse 
condiziooato, oltre ch* dall'al* 
radical*, dal governo cooserva-
tora britannnico, faotor* dadao 
di quail* «politica di non in-
t*ronto> en* dov*v* cona*nti-
M U politic* di iaUrwnto rea-

le e massiccio dell'Italia e della 
Germama e assicurare il succes-
so alia rivolta dei generah fa
scist!. 

Le annessioni 
al HI Reich 

Fallita quella che si potrebbe 
chiamarc la c grande occasione > 
del 1936. il blocco degli Stdti fa-
scisti si manifesto in tutta la 
sua aggre^sivita. Nel l£M6 Mus 
solini dichiarava I'Asse Roma-
Berlmo e nel 1937 I'ltalia aden 
va ai patto anti-Kommtern, gia 
sottoscntto da Germania e Giap-
pone contro I'Unione sovietica e 
contro i movimenti nvoluziona-
n. Sempre nel 1937 il Gidppone. 
che nel 1931 aveva incorporato 
la Manciuna, tornava ad attac 
care la Cina Oggi si discute 
molto per stabilire se Hitler aies 
se in testa un preciso e coordi 
nato piano di aggressione. E' 
chiaro. perd, che esso si venne 
dehneando a partire da questa 
data nelle sue forme e nei suoi 
obiettivi carattenstici. 

Con la fine della prima guer
ra mondiale la Germania ave\a 
perduto. oltre che i possessi co
lonial!. anche lerriton del pro 
prio Impero tanto ad Ovest 
quanto ad Est. Ma se, negli an
ni immediatamente precedent) il 
19.39, Hitler non pimto sulJ'Alsa-
zia - Lorena o se sollevd la ri
vendicazione delle colonie solo 
Intermittentemente e al fine pnn 
cipale di ncattare I'lnghilterra, 
cio non fu ne un caso ne il 
frutto della folha Gia nel Mem 
Kampf Hitler aveva parlato del
la necessita di un nuovo Drano 
nach Osten per 'a Germania e 
gli aveva indicnto come obietti 
vo le pianure della Russia. Ma 
a spingerlo ora in questa dire-
zione operavano pnncipalmente 
due motivi. Per un verso la pe 
netrazione de) capitate fmanzia. 
rto tedesco in tutta una sene di 
paesi dell'Europe danubiana e 
balcanica. in concorrenza ma 
talvolta anche in connessione col 
capitale finanziario inglese • 
francese, oondizionando la bilan-
cia oommerciale di questi paesi 
e riducendoii sempre di pio ad 
esportaton di prodotti agrlooli 
ed importatori di prodotti indu 
•trial!, Ii r*nd*va fortament* «u-

Ern«tto R«gioni«ri 
fMfiM in ultima 

tUWinmrto) 

LE CARTINE: 1) Qui sopra: le frontiere europ«« al 
31 agosto 1939. La Germania nazista (• cui confini sono 
indicati dalla linea piu spessa) comprende i territori 
occupati della Renania, dell'Austria, della Cecoslovac-
chia (protettorato di Boemia - Moravia), di Memcl. 
L' Albania fa parte del regno d'ltalia; 2) A destra in 
alto: il momento della massima espansione naii-fascista 
(alia meta del novembre 1942) e segnato dalla linea 
rosta. Occorre in realta aggiungervi la Francia colla-
borazionista d! Vichy; 3) A destra in basso: I'Europa 
alia fine della guerra (agosto '45) con le due Germa-
nie. I paesi del eampo socialist* sono indicati in rosao. 
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«Piano Bianco» per la Polonia 
Alle 12.30 di giovedi 31 agosto Hitler flrma Vordtne 

di applicaztone del «Piano bianco* — measo a pun-
to dal suo stato maggiore gia da quattro meti — per 
I'attacco a fondo contro la Polonta. e Piano bianco » 
e il nome operattvo, Quello burocratico suona «Di-
rettive N. 1 per la condotta della guerra». A ftanco 
alle righe dattiloscrttte che $peciflcano sdata di at-
tacco: 1° settembre » lo stesso Hitler aggiunge, con 
un lapis rosso: ore 4,45. 

Anche tl pretesto per I'aggressione era stato accu-
ratamente predisposto, sin dalla prtmavera, da Hey-
dnch, capo dei servizi segreti delle SS. Cosl, alle ore 
20 di quello stesso giorno, un gruppo di crtmtnali 
cornuni tedeschi, gutdatt dall'SS Oerard Naufoks • 
travestiti da soldati polaccht attaccano la station* 
radio tedesca di Oleiwite, al confine polacco. 
Le 5 armate che scattano contro la Polonia agli 
ordtni dt von Brauchitsch sono eutdate dai ptu oc~ 
creditatt geni della guerra, U flor ftore della tradi 
tione militare tedesca: von Bock, alia teeta del 
n gruppo armate nords; wm Kuchler. eon te arma
te dislocate neUa Prussia orientate; von Rundstedt, 
atta teeta del e gruppo armate «tuf»; tn eubordtn* i 
generaU BUukovit*, Jteichenau, Qtutertan, von U*i e 
Keseelring, che oomonda Varmata aerea, tn sotto* 

za tre quartt delitntero esercito tedesco si avventa-
no sulla Polonta; una valanga di 1.200.UOO uomim (m 
74 divistom, dt cut 10 blmdate e 4 motonzzate) 2 600 
carri armati, 4.300 pezzt dt arttgheria, 2.500 tra aerei 
da bombardamento e caccta. 

J polacchi sono sorpresi dall'aggresstone con sole 
2 dlvmoni di fanteria e 8 brigate dt cavallerta, affan-
nosamente, nei primt giorni del conflttto. portano a 
21 le divisioni dt fanteria. Ma e un eserctto vecchto e 
male armato contro una possente forta mxlxtare al-
I'avanguardia del progresso beiltco. i polaccht non 
hanno artiglieria pesante nf blindatt ni aerei n4 
muniziont Oppongono ai cam armati le canche dt 
cavaUcria, i tucili agli Stukas Oltretutto, Hitler ha 
dato ordine di condurre una «guerra totale ».- e le 
citta pengono rase al suolo, le popolaziont cwilt mas 
sacrate dal cielo fe la tattica del terrore, gia spen 
mentata dalla naitista * legion* Condor* sulla cttta 
spagnola di Guerntca, nella Spagna del 1937j. gran par
te dei prigiomeri di guerra sono fucUati e gettatt m 
fosse commit 11 blits-krieg « il preludio di AuschwiU. 

Cost le tappe della seonfltta polacca sono rapid*; 
tt $ cade Crocovfto, U 9 Lods, U 12 beopoii; *t li i 
naeisti etpmgnano la piataaforte di Prswmusl e eo 
cerchiano VarsmsHa che ompttola U H. 


