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17 luglio: 
G U R U Dl SPAGNA 

In Spagna 1« vittoru alle ele-
zioni del '36 del Kronte popo 
lare provoca un'involunone fa
scist* che culmina nella notte 
del II luglio nella ribellione 
dell'esercito guidato da) gene
rate Francisco Franco, coman-
dint* cnitiUrt delle isole Ca-
narie. II moto inaurrezionalc 
si estende anche sul torritorio 
metropolitano: Siviglia. Grana
da. Cordova. Toledo. Burgov 
San Sebastiano. Franco passa. 
seguito dalle sue truppe, dal Ma-
rocco alia Spagna. La guerra 
divampa rapidamente In aiuto 
al governo repubblicano acror-
rono da tutto il mondo volon-
tari. orgamzzati nelle Rriffate 
Internaztonali La preponderan 
te supertortta dei mezzi di Fran 
co. appogffiato dall'ltalia fasci
st* e dalla Germania namta. 
riesce ad anmentare le forte 
democrat iehe e repubblicane so 
lo dopo una lotta dura e san 
guinoaa La guerra civile spa-
gnola. che terminer* nel mar 
zo 1919. acquista grande im-
portanza sulla ribalt* euronea 
poiehe accentua 11 conflitto ideo-
logico fit in atto tra farze de
mocratiche e tone totalitarie. 

25 novembre: 
PATTO ANTIKOMINTFPN 

n 25 novembre tra (Jermama 
e Giappone v:ene flrmato un 
patto in cui le due parti con 
vengono di collaborare nelle 
misure di prevenzione contro 
l'attivita dell'Internationale co 
munista. L'anno seguente an-
che I'ltaJi* vi aderisce. 

1937 
7 luglio. 

GUEMA CINO-NIPPONICA 
II Giappone atiacca la Cina. 

Alcune acaramuce tra le trup
pe eJnesi e quelle giapponesi 
ml dintorni di Ptchioo offrono 
lo spunto i l Giappone per ini 
ziare massicce operazioni mili-
tari contro la Cina. 11 29 luglio 
le truppe giapponesi occupano 
Peehino, il SO Tientsin. Nel no
vembre entrano in Shangai. 

1938 
13 marzo-
L'ANNESSIONE DELl'AUSTRIA 

Le pesanti prcssmni che la 
Germania esercita sull'Austna 
e sul suo cancelliere Schusch 
nigg si concretizzano nell'an-
nessione dell'Austria al Reich. 
Invano Schuschmgg tenta di 
naffermare in un discorso del 
24 febbraio I'indipendenza au 
striaca. II 9 marzo proclama 
un plebiscite da realnzarsi il 
giorno H. per ribarfire la h-
berti e l'unita austnaca. ma 
il mattino del 12 I'Austria viene 
occupata dalle truppe tedesche. 
Schuachnigg e sostituilo dal na 
ziata Seyss-lnquart, gin suo 
ministro degli Rsten II 13 mar
zo il nuovo governo austnaca 
proclama ufBnalmente I'annes 
iione dell'Austria a) Reirh I) 
10 aprile un plebiscite. control 
lain Halle SS nella Uprmaniia 
e ncll"Austria conc-lama il fat-
to compiuln 

Settembre. 
I SUDETI 

In Ceroslo\acrhia il cnjppo 
etnico tedesco. circa trp mi 

lion: dj persone, forma un par-
tito capitanato da Henlein. nlo 
ruuista. che nveodica il diritto 
dei Sudeti ad una complete au-
tonomia terntoriale e la liberti 
di dichiararsi d< ideoJogia tede-
sca. L'Anschlus* dell'Austria ri 
svegha i malumon della mino 
ranza ed acuisce nei Sudeti 
lo stimolo a far parte del po 
tente Suto tedesco. Hitler sof 
fia sul fuoco ed il 90 maggio 
prende la decision* di t schiac 
ciare la Cecoslovarcbia >. Una 
alleanza con la Francis pro 
tegge la nazione ceka. II pre 
sidente Benes tenta abilmente 
di giostrare con il trattato fran 
cese e I'amicizia inglese. per 
opporsi ad Hitler. Ma I'atteg 
jtiamento delle due naziom oc
cidental! e incerto e. alia fine. 
•^ntendosi isolato. Bene* cede 
e presenta un piano in cui ac-
cetta la maneior parte delle ri-
chieste di Henlein 

22 setfembre: 
IMPOSIZIONI TEKSCHE 

Chamberlain si reca da Hitler 
e gh conmnica la ra«seKnata 
decisinne dol governo ceko. Hi
tler, che rapisce di aver vinto. 
impone una nuova condizione: 
la data di sgombero del terri-
torio deve essert II 1. ottobre. 

Benes si irriaidlsce e rispon-
de decretando la mobilitazione 
Kenerale Roosevelt lancla un 
appello per la pace Mussolini 
<i inserlsce come mediatore e 
Hitler acconsente ad una tre 
sua di 24 ore per indire una 
conferenwi delle quattrn poten 
ze a Monaco 

2 9 seltembre: 
CONFEKNZA DI MONACO 
Hitler, Mussolini, Chamber

lain e Daladier tiedom al ta-
volo di Monaco, n risuJtato e 
un immediate accordo tra 1 
quattro. secondo cui U termine 
di cessione del territorio sude 
tico si intends dllazionato dal 
1 al 10 ottobre. in cinque 
tappe. Benes deve capitolare. 
I-a pace sembra salva. In real 
ta Francia ed Inghilterra han-
no mostrato ad HlUer la loro 
debolena. 

1939 

15 marzo: 
ITEDESCHIA PRAGA 

La Cecoslovacchia va sjtre-
tolandosi: il giorno 14 la Slo-
vacchia proclama la propria 
ir>dipendrn7a dal governo cen
tral di Praia e chiede la pro 
tezione di Hitler. 

II 15 le truppe tedesche en 
trano in Praga e miziann senza 
resistenza I'occupazione della 
Boemia e della Moravia, che 
vengono costituite in protetto-
rato tedesco 

L'Unghena annette la «ona 
carpatica dell'Ucraina. 

22 maqgio: 
11 PAHO D'ACCIAIO 

\ Rorlino \iene conrliisa una 
allcanra ifalo tedesca. il « pat 
to d'ac-ciim * con cui i due re 
gimi si imncgnarm ad anjtarsi 
niilitarmente qualora una delle 
du? rwrti \enj{a coinvolta in 
unn piierra 

25 aoosto 
I I PATTO ANGLOPOLACCO 
l..i Polonin c I'lnnh'Herra sot 

tiwiiM«m rormalmente un trat 
tatn di mutuo soctorso 
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Perche venne firmato il patto russo - tedesco ? 

NON SCATTA LA TRAPPOLA 
DI CHAMBERLAIN 

Pbbblichidmo un pjsso delle memorie dell'ambascia-
tore soviotico d LoncJrd dal 1932 al 1943, Ivan Majskij. 
Maiskij rievoca in quesfe pagine uno degli awenimenti 
piu discussi della guerra, il traftato di non-aggre$sione 
del 1939 fra Unione Sovietica e Germania, ampiamente 
sfruffafo dalla propaganda antisovietica rna in realta poco 
conosciuto nella sua reale portata e nelle sue motivazioni. 

NEL 1939 J'Unione Sovittici 
era minacciata da un gra 

ve pencolo. da un'eventuale 
aggre&sione delle poterue fasci 
ste e, in particolare. della Ger 
mania c de) Giappone; esistt 
va. Lnoltre. il pencolo che si 
costituisse un fronte capitalisti 
co antisovietico. poiehe. come 
mostrava la storia delle trattative 
di Mosca, Chamberlain e Daladier 
avrebbero potuto schierarsi in 
qualsiasi momento dalla parte 
delle potenze fasciste e appoggia-
re in un modo o nell'altro il loro 
attacco contro TUnione Sovk-tica. 
Era dunque essenztale sventare 
quel pericolo. ma per quale 
strada? 

La soluzione migliore a cui 
aspirava allora l'Uniune Sovieti 
ca, con tutte le sue forze e con 
tutti i suoi mezzi. era una coa 
lizione difensiva di potent IM«I 
interessat* a scalenare una si-
conda guerra mondiale In pr;i 
tica questo significava anziiutto 
un patto di mutua assistcn/a tr<i 
I'URSS, la Gran Bretagna e la 
Francia. AH'inizio. H governo so 
vietico si era posto per questa 
strada, proponendo ai governi 
britannico e francese un patto 
tripartite, eonduoendo ostinatfl-
mente per quattro mesi negoziati 
con Londra e Parigi. dando pro-
va d'una pazienza qua?i sovru-
mana 

Senonche, a causa del sistema. 
tico sabotaggio di Chamberlain 
e Daladier, die puntavjno su 
un con/litto tra la Germania c 
I'URSS. nel mese di agosto del 
1939 i negoziati a tr» finirono in 
un vicolo cieco. A quel punto rt-
sulto con estrema chiarezza che 
il patto tripartito non poteva e.s 
sere stipulato e che la rcsponsa-
bilita dj quel fallimento non n-
cadeva certo sull'URSS. 

Bisognava cercare altrc vie. 
Dopo la rottura delle trattatne. 
il governo sovietico avrebbe avu-
to dinanzi a se due prospcttivc: 
una politica di isolamenio o 
I'accordo con la Germania Nel-
la situazione del 1939. (|uando 
lungo le frontiere dell'Estreroo 
oriente gi<̂  tuonavano I cannooi 

(Cha.van e Chaichjn - GoJ), 
quando Chamberlain e DaUdier 
faeevano grandi sforzi per aiz 
zdre la Germania contro TUrss. 
quando gli stessi tedeschi era-
no mcerti sulla direzione in cui 
lanciare il primo colpo, in 
quella situazione. una politica 
isoluzionistica sarebbe stata e 
stremamente rischiosa. e il go 
\erno sovietico fee* molto bene 
a re.spingerla. Restava un3 aola 
pnisp'ttiva. quella de'.l'accordo 
con la Germania. Una prospet-
tiva realizzabUe, perch* sin 
(i.ill'inizio dej negoziati tripar-
titj Berlino avrebbe moitrato 
un gran nervoaiamo e seguito 
con ia massima atientione 1* la 
ro peripezie. 

Solo in agosto, quando a cau
sa del sabotaggio anglo-france 
se le trattative di Mosca falli 
rouo e svuni del tutto la spe 
tan/a di concludere un effettivo 
acc«»r<lo di mutua assist<.tiza, il 
(loverno sovieticu fu co'jtretto a 
onerare un mutame-.ito eomples 
sivo della propria polidca. Que-
st'azione fu pienamente legitti-
ma perche il governo dell'Urss 
fu castretto a compierla da cir-
costanze che non dipciidevano 
dalla sua volonca-

Tuttavia, peraino in quel mo
mento i] governo sovietico si 
puurdo bene dal tagiiare i pon-
ti. 11 3 agosto la Germania (non 
l'Urss, la Germania!) propose 
uflicialmente la radicile revi
sion*' dei rapporti tra i due pat-
si. Questa revisione avrebbe 
dovuto dapprima normalizzare 
i rapporti e solo in seguito, pian 
piano, condurre a quella che in 
termini diplomatici si chiama 
* amicizia > tra due Stati. Tale 
pmspettiva corrispoodeva in 
pieno alle aspirazioni pacifiste 
del governo sovietico, e la sua 
roalizzazionc avrebbe permesso 
di rinsaldare seriame>ite la ca 
pacita difensiva dellUrss. Non 
di meno, Mosca non si lasoo 
sedurre dall'allettante quadro 
dipinto da Berlino e. continuan 
do a pensare al patto tripartite. 
fece un ultimo tentativo per rea-
hzzare la < variant* migliore » 

nella lotta contro laggresskme. 
Nonostante le perplessita. susci-
Late dall'int^ra storia dei ne
goziati a trc. il governo sovie
tico non perdetta la speranza 
one. anche solo cinque minuti 
prima dtUa catastrofe, i gover-
ni d'lnghilterra e dj Francia 
si sarebbero raweduti e avreb
bero scelto la via giusta. 

Mosca aspetto altri diecj gior-
ni. A Berlino, intanto, si mor-
deva U freno e si cerco di strin-
gere i tempi dell operazione. 
Una settimana dopo il coUoquJo 
Ribbentrop - Astachov, Schnuur-
re chiese al nostro incaricato 
d'affari che l'Urss precisasse 
la sua posizione in merito alle 
proposte formulate dalla Ger
mania. 

Mosca tardo ancora a prende-
re una decisione definitiva. A 
spett6 che le missioni militari 
britannica e francese navigas 
sero su un mercantile per ben 
cinque giorni. Aspettd che si 
svolgessero i primj jncontrj con 
queste missioni. Ma. quando nel 
corso delle trattative emerse il 
problema del passaggio delle 
forze annate sovietiche attra-
verso U territorio della Polonia 
e della Romania (che era la 
question* oentrale di tutto 1'ac-
cordo militare) si appuro che 
le missioni militari e i loro go 
verni non avevano intenzione di 
fornire una risposta in propo-
sito, quando ai telegrammi in 
viati a Londra e a Parigi si 
replied con un lungo silenzio. 
la pazienza dell'Urss esauri o-
gni riaerva. Era onnai assolu-
tamente evidente che Chamber-
la in e Daladier non si sarebbe-
ro raweduti e che sarebbe 
stato impoasibjle garantire con 
il loro contributo la sicurezza 
collettiva delle potenze amanti 
della pace. 

II raiglior metodo di lotta 
contro 1'aggressione fascist a 
venne cosi neutralizzato per col-
pa di Chamberlain e Daladier. 
Non restavg che avviarsi ver
so Tunica alternative possibile. 

II pericolo della seconda guer
ra mondiale si awicinava a 
grandi passi: in marzo-apriie si 
era appena delineate in maggm-
giugno prese una fisionomia 
piu precise, in luglio comincio 
a contaminare col suo fiato la 
atmosfera dell'Europa. Intorno 
alia meta di agosto nessuno piu 
dubitava che di li a qualche 
giorno i cannoni avrebbero tuo-
nato e gli aerei avrebbero sgan-
ciato le prime bombe. 

Non si poteva perder tempo. 

Verso la meta di agoato. il go
verno sovietico fu ooairetto a 
prendere una decisione defini
tiva. Al dilemma dinanzi a cui 
si trovava in precedenza era 
onnai subentrata 1'amara ne
cessity di concludere un accor
do con la Germania. Cinque 
mesi di sabotaggio dei negozia
ti a tre. da parte della Gran 
Bretagna e della Francia. so-
stenute dagli Stati Unitj d'A-
merica. non lasciavano ail'Urss 
altra soluzione. 

II 23 agoato Ribbentrop giun-
se in volo con il suo seguito 
nella capitale dell'Urss. dove 
ebbe due incontri con Stalin. 
La sera del 23 la Germania e 
l'Unione Sovietica siglarono un 
patto di non aggressione per 
la durata di dieci anni. L'accor-
do entro in vigor* immediata-
mente, anche se doveva esse 
re ratificato in un periodo suc-
cessivo. I] contenuto del patto 
non era molto diverso dal tanti 
patti di non aggressione che 
l'Urss aveva concluso in pre
cedenza con vari paesi- Esso 
rientrava pertanto nella politica 
tradizionale dell'Unione Sovie
tica. che tendeva a realizzare 
praticamente il principio leni-
niano della coesistenza pacifies. 
Le due parti sj impegnavano ad 
astenersi da qualsiasi atto di 
aggressione dell'una contro 
I'altra (art. I), a risolvere tutte 
le eventuali controversie eon 
mezzi pacifici (art. 5). a non 
partecipare a schieramenti di 
potenze che minacciassero una 
delle parti (art. 4). a .ion ap-
poggiare una terza potenza, nel 
caso in cui una delle parti fosse 
stata aggredita da tale potenza 
(art. 2). L'articolo 3 prevedeva 
che la Germania e l'Urss sareb 
l>ero rimaste in contatto < per 
consultarsi e scambiarsi infor-
mazioni su problemi conoernen-
ti i loro comuni interessi >. 

Richiamo l'attenzione del let-
tore sui termini « consultarsi» 
e f scambiarsi informazioni». 
Come in generale tutto il con
tenuto del patto, essi attestano 
indubbiamente che il documen-
tn siglato il 23 agosto 1939 fu 
solo un patto di non aggressio
ne. Quell accordo non fu infat-
ti una sorta di aUeanza militare 
tra t due paesi, come hanno cer-
cato piu volte di presentarlo i 
politici e i pubblicisti occiden 
tali. Tl patto del 193S non im 
pegnava l'Urss ad aiutare la 
Germania. mentre concedeva al 
nostro paese un margine di 
tempo per consolidare la pro

pria difesa. Per questa via. co-
m'e noto. l'Urss si assicuro cir
ca due anni di pace. 

Dei resto, il nostro governo 
non si garanti solo questo van 
taggio. Esso ottenne infatti dal 
governo tedesco l'aasicurazione 
che le operazioni belliche non 
avrebbero coinvolto i paesi bal-
tici. Nella situazione critics. 
determinatasi per effetto del sa
botaggio di Chamberlain e Da 
ladier. da un lato, e del «go
verno dei colonnelli» dall'aJtro. 
U governo dell'Urss nor era in 
condizione di fornire aha Po
lonia l'aiuto. che en stato re-
spinto con tanta energia dai 
c colonnelli >. L'unico risultato 
in cui si potesse ancora spera-
re era quello di saJvare 1'Ucrai-
na e la Bielorussia occidentale 
dall'invasione nazista. II gover
no sovietico agi di conseguenza. 

In complesso l'Unione Sovie
tica ottenne i seguenti vantagjgi 
dall'accordo con la Germania. 
Fu anzitutto scongiurata l'even-
tualita della costituzione di un 
unico fronte capitalistico in fun-
zione antisovietica. Di piu, fu-
rono create le premesse per dar 
vita in seguito alia coaiizione 
antifascista. respinta in quel 
momento dalle potenze occiden
tal!, solo preoccupate di spinge-
re la Germania di Hitler contro 
l'Unione Sovietica (come mo-
stro 1'atteggiamento di Cham
berlain e Daladier). 

II patto sovietico - germamco 
impedi che la seconds guerra 
mondiale avesse inizio con un 
attacco ail'Urss. 

La stipulazione del patto se
gno il completo fallimento del
la vergognosa strategia conce-
pita a Monaco dai «pacificato-
ri» anglo-francesi. 

Questo fatto influi in misura 
notevole sul destino dell'Unione 
Sovietica e, piu in generale, 
sui destini dell'umanita. 

lnoltre. in virtu del patto di 
non aggressione sovietico - te
desco. cadde la minaccia dj un 
attacco ail'Urss da parte del 
Giappone. che si era alleato con 
la Germania nel blocco antiso-
vietico. In assenza di quel pat
to, U nostro paese si sarebbe 
trovato con ogni probability in 
una situazione difficile, dovendo 
combattere su due fronti. poi
ehe all'attacco della Germania 
da ovest si sarebbe associato 
1'attacco del Giappone da est. 
Proprio nell'agosto 1939 i com-
battimenti sul fiume Chalchin-Gol 
raggiunsero la massima asprez-
za. e il governo Hiranuma si 

rifiut6 testardamente di rianl-
\ere il confhtto mediante nefft; 
zjati. Anzi. notevoli contingenti 
di truppe nippomche furoao 
concentrati lungo il confine del
l'Urss. in attesa delTattacco te
desco. Non appena il patto so
vietico-tedesco venne siglato 
(23 agosto), il governo Hiranu 
ma cadoe (28 agosto). e il go
verno Abe che lo sostitui si af-
fretto ad accettare una solu
zione negoziata del conflitLo. 
La firma dell'accordo con la 
German;a ebbe cosi, come con 
seguenza immediate*, la liquida 
zione di un focolaio di guerra 
alle frontiere orientaJi dell'Urss. 

Naturalmente. il governo so 
vietico sapeva bene che il pat
to di non aggressione con la 
Germania sarebbe stato (e fu) 
usato per rinfocolare 1'isterismo 
antisovietico nei paesi «demo 
cratici». che nel mondo molte 
persone ben disposte verso 
l'Urss non avrebbero interpre-
Uto giustamente le sue azioni 
(e cos! avvenne di fatto) Tut 
tavia. soppeaando tutti i pro e 
\ eoniro. il governo sov:etico 
Finl per concludere che i primi 
era no di gran lunga superior! 
ai secondi. \\ patto con la Ger 
mania venne siglato Fu questd 
la sola scelta che restava al 
l'Urss. a causa della politica 
ottusamente cnminale di Cham 
berlain e di Daladier. 

Si, la responsabilita di tutte 
le sofferenze e sventure causa 
te dal secondo conflitto mondia
le ricade su quei raggruppamen 
ti politici che nella seconda me 
ta degli anni trenta si trnvaro 
no al potere in Inghilterra e in 
Francia. su quegli schieramenti 
che. nella loro cecita di class* 
eondussero una politica di « pa 
cificazione» degli aggressori f 
puntarono su una guerra di 
sterminio tra la Germania e 
l'Urss. Proprio questi gruppi 
tesero all'Unione Sovietica la 
trappola in cui caddero Imo 
stessi, poiehe il primo colpo del 
1'aggressione hitl^riana non si 
rivolse contro Mosca. ma contro 
Londra e Parigi. Questo avven 
ne perche la diplomazia sovie 
tica si ri\elo piu saggia di quel 
la angJo-franeese. Ma di questo 
non abbiamo ceito bisugno di 
scusarci. 
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LE FOTO . Soldato di un r«parto d'atMlto d«ll« $S 
ucclto In \>t% conlrattacco sovietico aotto Moaca. Fantl 
aovleMcl, In tuta mlmatica bianca, attaccano le poalzionl 
tedeache durante la battaglia di Stallngrado. Un soldato 
dell'Armata Rotaa lnn»\ia la bandiera sovietica sul palano 
del Hekhstag: Berlino e ormal conquistata. Nella pafllna 
•ccanto; tubfto dopo la resa della Germania nazista, sulla 

piazza RotM dl Mosca sfilarono i reparti sovietici mag-
glormente dlstintlsi nelle battaglie contro I'invasore Hitle-
riano: alia testa dei reparti, uffkiaii della Guardia trasci-
navano nella polvere le bandiere tedesche catturate in 
combettimento. La prima di queste bandiere (ben visibile 
nella foto) apparteneva alia dlvisbne SS « Adolf Hitler • , 
L'allucinante incubo nazista e infranto per sempee 
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