
Le dieci battaglie 
che hanno 
sconf itto Hitler 

Mai cot*© dalla saconda guerra mondial*. par quant© 
rfgoerda lo acatchiere europoo • efrkano. akune batta
glia hanno aegneto momanti dadatvi (in akuni caai ww 
a propria avoMe daf conflltto) nalla econfHte del nazi-fa-
acismo. La cartkia qui sotto la indka: 1) Battagfta aarea 
cflnghilterra: S agosto, 31 oHobra 1940; 2) Battaglia dVI 
Mara del Moid, par il transito dai convogli di rifomimenti 
all'URSS: 1941-1942; battaglia aaraonavele dal Meditar. 
ranao cantrala: 23 luglio 1941; 3) Battaglia di Mosca 
2 ottobre, 5 dkentbre 1941; 4) Battaglia di Stalingrado 
23 agoeto, 19 novombra 1942; 5) Battaglia di El Alamein 

fnlzla n 23 ottobre 1942; 6) OHamlva tovletke del 
lianta di Kursk, dal fabbralo al marxo 1943; 7) Sbarco 
anglo-amaricano in SfcJUa: 10 luglio 1943; 8) Sbarco »n-
glo-amarkano In Normandla: 6 gfugno 1944; 9) Bart*. 
glia dalla Ardonne: I t dkambra '44, 16 gennaio 45; 
10) Battaglia deJI'Oder. dalTapriia '45, terminata con 
I'occupazione di Barlino da parta deH'Armeta row*. 

I carchiatti in roaeo con la stetle indkano !a zona di 
maggior attivHa batlka dalla formazioni partigiana. cha 
furono di vaJido akHo alfavanzata dalla truppa atlaata. 

(Dalla prima paginn) 
scettibili di aggiogamento alia 
Germania. Per un altro verso le 
oscillazioni della politica france-
M e 1'orientamento della politi
cs britannica avevano reso av— 
vertito Hitler che in questo set-
tore era possibile giuocare per 
aggressioni limitate e successive 
sepza doversi attendere una n-
sposta diretta e univoca. La po
litics delle < mani libere alio 
Est >, quale fu praticata tra il 
1937 e il 1938 dalle cancellerie 
occidental!. soddisfaceva coloro 
che si iiludevano di stornare dai 
confmi occideritali della Germa-
iua o dalle aree coloniali la 
pressione nazista, veniva incon-
tro al «pacifismo» di un'opi-
aione pubblica spesso piu igna-
ra che connivente. ma soprat-
tutto riposava sui calcoli interes-
Mti di quanti pensavano che lo 
espansionismo tedesco dovesse 
•were scaricato verso Oriente, 
in direzione dell'Unione sovietica. 

Fu 1'Austna a fare per prima 
I* spese di questa politica. Do-
po i) remretnent mussolimano 
del 1936. la sua sorte era pra-
ticamente segnata, ma la rasse-
(oazione francese e I'accondi-
scendenza inglese resero inter-
naxionalmente indolore e politi-
CJimente trionfale per Hitler \o 
Anschluss dell'Austna (11 mar-
to 1938). La questione della re-
gione della Cecnslovacch'a. abi-
UU nella maggioran7a da po-
polazione tedesca, i Sudeti, non 
poteva non es-sere piu comples-
M. La Cecoslovacchia costituiva 
U pemo delle allean/.e francesl 
oell'Europa centro orientate, era 
un paese mdustnalmentee e mill 
Urmente forte, ora garantito. 
teppure in via subordinata alia 
Francia, anche dalJUmone so-
viatica. Come per 1'Austna, an-
Ohe per la Cecoslovacchia, Hitler 
opart in due tempi, prima con 
Is dimostrazione e poi con la 
ssecuzione del piano. (Ma. men-
tra erano passati quattro anni 
tra il putsch nazista di Vienna 
del 1934 e I Anschluss, furono 
tufficianti quattro mesi tra la 
« crisi dj maggio > del 1938, quart-
do Hitler dichisrd di volere n-
solvere unilateralmente la que
stione dei Sudeti. e Tannestjo-
ne della regions che con le sue 
fabbrich* di a m i t con la sue 
ajootagna costituiva la piu slcu-
re gsranria delTindipanden** 

I tempi della politica nn-
si erano singolarmente ab-

breviati anche perche. auspice 
Mussolini, Hitler aveva trovato 
a Monaco l'avallo di Chamber
lain e di Daladier). 

Le trattative 
del 1939 

Dopo Monaco, Hitler si era di-
chiarato definitivamente soddi-
sfatto e Chamberlain al ritorno a 
Londra aveva parlato del diktat 
sottoscritto come di un trattato 
che doveva suggellare « la pace 
per il nostro tempo» Ma non 
t>ra ancora flnita la guerra di 
Spagna che Hitler, occupata Pra-
ga e sancita la deflnitiva disgrc-
ga/ione della Cecoslovacchia. po-
neva la questione di Panzica e 
del corrdioio polacco. II regime 
polacco dei colonnelli, che pure 
era legato alia Germania da un 
patto di non aggressione e che, 
per annettersi il terntorio di 
Teschen, aveva aiutato Hitler 
contro la Cecoslovacchia. si tro-
vava ora in prima linea. A que
sto punto la politica estera in-
glese e bbe un soprassalto e 
Chamberlain sottosensse un pat-
to di controassicurazione prima 
con la Polorua e poi con la Ro
mania, anch'essa ormai diretta-
mente minacciata daH'imperja-
lismo tedosco. Per l'lnghilterra, 
tradizionalmente restia ad usci-
re dal proprio isolamento e eon-
traria a stipulare accordi con 
altn paesi, per di piu come la 

.,1'olonia e la Romania gia vin-
colati da una alleanza con l<t 
Krancia, questa garanzia rappre-
sentava un atto estremamente 
impegnativo, che denotava la per-
c(>zione di una situa2ione grave. 
Ma si trattava di una misura 
presa in extremis, che, proprio 
per il fatto di rivolgersi a pae
si abiuiati da tempo a concept-
re la politica estera in funzio-
ne della pohtica interna e gover-
nati da regimi che in occasio 
nc delta crisi cecoslovacca si era-
no dimoslrati awersi al passag-
gio delle truppe sovietiche sui 
propri terntori, dimostrava di 
non volere rinurtciare al cordo-
ne samtario che Versailles aveva 
costruito. 

L'ipotesl di una alleanza tri
partita anglo-franco-sovittir 4 ri-
preat corpo oella prfmavera del 
1939, quando alia occupatione 
tedeaca di Praga feet riscontro 
U colpo di mano italiano in Al
bania, « il tutto cuimino nalla 

stipulazione del Patto di Acciaio-
Questa ipotesi aveva npreso in 
Francia un certo vigore ed era 
caldeggiata in Inghilterra dallo 
sparuto gruppo di conservatori 
c* e faceva capo a Lloyd Geor
ge e a Churchill, piu sensibili 
agli interessi dell'Impero britan-
nico che alle preclusioni dell'an-
tisovietismo. Ma le trattative si 
prolungarono stancamente per 
tutta la primavera e per buona 
parte dell'estate 

In piena estate, quando ormai 
maturevano 1 limiti di tempo 
utili per una campagna autun-
nale da parte di Hitler, la di-
scussione di pnncipio rimbal/.d 
sui tavolo delle trattative tra le 
delegazioni militan dei tre pae-
Si: quali e quante le forze ar-
mate che clascun contraen-
te avrebbe potuto fare scendere 
In campo e con quale disloca-
zione? II passagglo delle trup
pe sovietiche attraverso la Polo-
nia per contrastare jl passo ad 
una ormai piu che possibile ag
gressione tedesca si presentd co
me il momento dirimente del 
controverso problema. Gli invia-
ti francesl e inglesi non aveva
no 1 poteri politici sufficient! per 
trattare una questione la cm so-
luzione com porta va una forte 
pressione su di un governo ami-
co. Il francese E)oumenc riuscl 
a strappare al proprio governo 
un accenno di risposta positiva, 
ma l'inglese Drax dovette dire 
al delegato sovietico Voroacilov 
che il suo governo se ne stava 
alia volonta dei polacchi. E per 
loro aveva parlato il presiden-
te del consiglio e ministro del'.a 
difesa Smigly-Ridz con una di 
quelle frasi celebri che sembra-
no accompagnare molto spesso 
la perdizione degli Stati: cCoi 
tedeschi rischiamo di perdere la 
nostra liberta, coi russi perdia-
mo la nostra anima». Si era 
oltrepassata, ormai. la meta di 
agosto. II 23 di quello stesso me
te giungeva improvvisa la noti-
ria che Germania e Unions so
vietica avevano sottoscritto un 
patto di non aggressione. II I 
settembre iniziava I'aggressione 
tedesca alia Polonla. 

Le trattative anglo - franco 
sovietiche avevano goduto di 
un alto grado d* pubblicits. Ma 
le due parti trattava no con-
temporanaamettte, in sagrato, 
anche coi tedeachi? La docu-
meotazione non laada pta al-
cun dubbio circa i modi • i 
tempi di quasta trattative, OU 

inglesi negoziarono ininterrot-
tamente coi tedeschi, dal 15 
marzo ai primi di settembre 
del 1939 e lo fecero ai diversi 
livelli di associazioni econo-
miche, di funzionari di amba-
sciate o dj inviati speciali. I 
sovietici iniziarono le tratta
tive all'inizio di luglio. dichia-
randosi interessati ad una 
proposta tedesca di migliorare 
i rapporti commerciali tra i 
due paesi e subordinandone la 
accettazione ad una chiarifica-
zione dei rapporti politic). Si 
e parlato molto. negli anni 
della « guerra fredda ». di rap
porti segreti e personali tra 
Hitler e Stalin, ma nessun do-
cumento tedesco, anche della 
sene pubblicata in quegli an
ni dagli americani, ne reca 
traccia. In realta. la polemi-
ca sulle origini del patto di 
non aggressione tedesco sovie
tico non potra considerarsi de
finitivamente chiusa flnche da 
parte sovietica non saranno 
pubblicati tutti i document! 
relativi alle valutazioni e al
le decisioni sulla base delle 
quali si arrivd a quella scelta. 
A mio pa re re, restano apcrti 
e di valutazione particolarmen-
te complessa due aspetti del 
problema; ii rapporto tra la 
politica dello Stato sovietico e 
l'atteggiamento deH'Internazio-
nale comunista nella prima fa-
se del conflitto e alcune forme 
dell'applicazione di quel patto 
fra il 1939 e il 1941, dramma-
ticamente riproposto di recen-
te dell'opera dallo storico so
vietico Neviritsch. nel suo li
bra sui 22 giugno 1941. e per 
questo ingmstamente criticato 
ed espulso dal PCUS. 

// patto 
rasso-tedesco 

Per quanto riguarda le ragioni 
che portarono alia stipulazione 
del patto glj studiosi di storia 
che hanno compiuto una indagi 
ne oggettiva sono unanimi nel 
con venire che si tratto di una 
decisione forse da tempo tenu
is presents come possibile car
ta di riserva ma sicuramente 
maturata nell'immediata vigilia 
della firms del trattato. Ajlora 
il fallimento delle trattative tri
partite di Mosca poneva l'Unio-
oe sovietica di fronts alia alter-
oativa di apprattarai a frontsg-

giare una aggressione tedesca 
che avrebbe facilmente travolto 
la Polonia mentre ai confini del
la Manciuria era impegnata in 
una accanita guerra difensiva 
contro i giapponesi. apprestando-
si cosi a combattere su due front; 
in un cerchio di ferro e di fuoco, 
oppure rompere I'accerchiamen-
to nell'unica forma possibile che 
concretamente si presentava. per 
assicurare la propria sopravvi-
venza. Ne una terza posizione 
avrebbe potuto essere rappresen-
tata da una benevola neutrali 
ta nei confronti della Polonia, 
che in nulla avrebbe potuto mo-
dificare il rapporto delle forze 
in presenza. c Quando si studia-
no le origini della seconda guer
ra mondiale — ha scritto di 
recente uno storico americano 
nel sottoporre a critica un en-
nesimo tentativo di ricostruzio-
ne unilaterale dei rapporti tede-
sco-sovietici nel 1939 — biso 
gna ricercare non solo come fu
rono prese le decisioni che por-
tarono alia seconda guerra mon
diale. ma anche come si produs-
se Valienazion* della Russia e 
dell'Occidente e in quale misura 
essa poieva essere evitata... Do* 
po tutto Stalin fu testimony del
ta debolezza, della mancama di 
iermezza della Gran Bretagna 
e della Francia quando esse non 
reagirono seriamente alle ag-
gressioni in Manciuria, in Etio-
pia, in Cina, in Austria... L'ap-
peasement con Hitler della Gran 
Bretagna e della Francia con-
tribui alto scatenamento della 
guerra non meno della spartizio-
ne della Polonia tra Germania e 
Russia » fcRevue d'histoire de la 
deuxieme guerre mondiale », lu
glio 1969). 

In realta, l'esame delle origi
ni della seconda guerra mondia
le non pud esaurirsi nei termini 
di una controversia. Se 1'analisi 
dei precedent! immediati fa ri-
salire. al di la delle responsabi-
lita degli aggresaori, agli errori 
e alle imprevideme che non con-
sen ti rono si costituisse tempesti-
vamente la coalizione degli Sta
ti che doveva realizzarsi, vitto-
riosamente soltanto net fuoco 
del conflitto, rapprofondimento 
delle ragioni storiche di quegli 
errori a di quells imprevidenze 
ha aperto un discorso chiaro in-
torno alia possibilita auova cha 
oggi si aprono par avitara la 
guerra oal nostro tampo a nal 
futuro, 

LE FOTO — Monte Grappa, 
estate dal 1945: un parti-
giano delle «Garibaldi» 
viene proceasato da un tri
bunal nazista. Insurrezione 
popolare a Copanaghen: i 
soldati nazisti si arrendono 
ai partigiani danesi. In tut
ta Europe la grande guer-
riglia di popolo ha vinto. 

A questo inserto. curato 
da Csssre Da Simons han
no collaborate Augusto 
Pancaldi (da Pangi), Adol-
fe Scalpslli (da Berlino). 
Enzo Roflfli (da Mosca), 
Antsnio ftrsnda (da Lon
dra). Clllppo Frattati, 
F#rnand6 fitnati, Mattimo 
Garmenderl, I'Aaeniia N«-
vatti, I'Agsmis PA Inter
pret* (Varsavia) Cartine 
e grafici di Claudle Cento, 
xincografie di Bruno Natl-
nl, irr.pagina/ione di Fran-
cases Italian!. II bra no del
le memorie di Ivan Mankij 
a tratto dal volume « Per
che acoppi6 la seconda 
guerra mondiale? > pubbli-
cato dagli Editori Riuniti. 


