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II 22 giugno 1941 i nazifascisti scatenavano la guerra contro FURSS 

La svolta del conf litto 
II « piano Barbarossa » - La strategia globule di Hitler - L'esem-
pio della resistenza sovietica - Gli italiani nella tragedia 
Sussistono ormai pochi 

dubbi relativamentc ai fini 
perseguiti da Hitler col pia
no di aggressione all'Unio-
ne Sovietica e ai tempi e 
ai modi nei quali ne prepa-
rd la esecuzione. Tramon-
tata ben presto la leggen-
da di origine nazista della 
«guerra preventiva» per 
sventare un preteso attacco 
sovietico, non ha trovato lar
go credito neppure la tesi, 
che pure ha circolato assai 
largamente nella letteratura 
storico-militare tedesca di 
questo dopoguerra, dell'at-
tacco all'URSS come con-
seguenza di una catena di 
« errori » compiuti dal Fiih-
rer, incapace di tenere con-
to degli avvertimenti dello 
Stato maggiore a non la-
sciare coinvolgere, ancora 
una volta, la Germania in 
una guerra su due fronti. 
In realta, nessuna delle 
campagne militari di Hitler 
nel corso della seconda guer
ra mondiale fu preparata ac-
curatamente come questa e 
corrispose cosi strettamente 
coi fini generali, con la 
struttura politica e militare 
del Terzo Reich. Hitler ave-
va cominciato i preparativi 
per la spedizione in Russia 
iino dal luglio del 1940 e il 
< piano Barbarossa » aveva 
assunto la sua forma defini
tive nel dicembre dello stes-
so anno. Le forze armate 
tedesche erano state costrui-
te per una serie di « opera-
zioni lampo » di guerra ter-
restre, delle quali la cam-
pagna su di un ampio fron-
te e in un territorio ricchis-
simo delle materie prime in-
dispensabili all'Impero tede-
sco doveva essere il defini
tive coronamento. 

Le parole pronunciate da 
Hitler in una riunione coi 
capi militari tenuta alia vi-
gilia dell'inizio delle opera-
zioni belliche riecheggiavano 
in modo significativo quelle 
scritte quasi venti anni pri
ma in Mein Kampf sulla 
necessity della espansione 
tedesca verso l'Est e della 
lotta contro il comunismo. 
La decisione di Hitler di 
aggredire l'Unione Sovieti
ca ma turd di pari passo col 
riconoscimento della im-
possibilita di venire a capo 
della resistenza inglese, ma 
in un quadro di strategia 
globale: in una guerra la 
cui estensione su scala mon
diale era ormai ineluttabi-
le Hitler mirava con l'ag-
gressione all'URSS non sol
tanto a precostituirsi posi-
zioni di grande forza che 
gli sarebbero derivate dal-
l'avere schiacciato uno Sta
to che — nonostante il pat-
to di non aggressione — si 
era rivelato non manovrabi-
le per i suoi scopi, ma an-
che a ottenere tutti i van-
taggi politici che una tale 
dislocazione della guerra 
avrebbe potuto comportare. 

E' anche dalla considera-
zione di questa necessita 
dell'aggressione nazista che 
la discussione sulla impre-
parazione nella quale l'URSS 
fu colta il 22 giugno 1941 
ha tratto un fondamento og-
gettivo, che va ben al di 
la del contenuto o della ve-
rosimiglianza di successive 
« rivelazioni ». Tuttavia non 
mi pare che su questo punto 
la critica storica sia gjunta 
a conclusioni pienamente 
accettabili. Riesce soprattut-
to difficile determinare lo 
esatto peso che Pelemento 
sorpresa pote giocare per 
uno Stato che non soltanto 

aveva iseritto da lunga data 
1'aggressione tra le proprie 
previsioni, ma che su que-
ste previsioni aveva per 
molti aspetti fondato i ritmi 
della edificazione economica 
e determinato la struttura 
sociale e politica nonche 
adeguato e via via modifica-
to la propria collocazione in-
ternazionale. Letti i docu-
menti sinora pubblicati tan-
to da parte occidentale quan-
to da parte sovietica, a me 
pare che tutte le spiegazio-
ni che sono state fornite 
tendano a concentrare l'at-

tenzione in modo eccessivo 
sulle decisioni prese da Sta
lin nei giorni immediatamen-
te precedenti o successivi 
1'aggressione. 

Ma, forse, tanto la tesi che 
Slalin sia stato sorpreso sul 
piano politico -diplomatico 
quanto la interpretazione che 
le forze armate sovietiche 
siano rimaste passive in ba
se ad un piano che preve-
deva la creazione di miglio-
ri condizioni politico-militari 
generali per il proseguimen-
to della guerra non reggnno 
integralmente al confronto 
coi fatti. 

La seconda grande prova 
La tragedia di quei primi 

mesi di guerra fu cosi pro-
fonda che la spiegazione non 
pud non investire altri fat-
tori di carattere meno im
mediate, e in primo luogo 
la contraddizione tra la po
litica di difesa del < paese 
del socialismo > e i mezzi 
posti in atto per assicurare 
quella difesa, spesso di na-
tura tale da divenire essi 
stessi un sistema di fini in-
dipendenti o addirittura in 
contrasto col regime sociale 
e politico per difendere il 
quale venivano promossi. 
Come, in misura non mino-
re, investe la valutazione 
della sostanza di quel regi
me la resistenza vittoriosa 
che esso seppe organizzare 
contro l'invasione, e la coa-
lizione antihitleriana cui in 
modo decisivo l'Unione So
vietica contribui a dar vi
ta: la seconda grande pro
va che, dopo la vittoria di 
una economia regolata ot-
tenuta col successo dei pri
mi piani quinquennali, lo 
Stato degli operai e dei con-
tadini uscito dalla rivolu-
zione di Ottobre affrontava 
e superava sul piano storico. 

Si e spesso affermato che 
col 22 giugno 1941 la guer
ra cambio di carattere, e di-
venne da europea mondiale, 
oppure si trasform6 da guer

ra imperialistica, qual era 
cominciata, in guerra anti-
fascista. Le due formulazioni 
sono forse unilateral!, in 
quanto non riconoscono la 
importanza della lotta ingag-
giata, con una strategia im
perial, dall'Inghilterra di 
Churchill dopo la capitola-
zione della Francia o non 
rendono giustizia ai movi-
menti di resistenza gia ope-
ranti alia meta del 1941 dal
la Polonia alia Francia, dal
la Norvegia alia Jugoslavia. 
Ma, al di la di queste for
mulazioni unilaterali, il si-
gnificato periodizzante del 
22 giugno 1941 resta pieno 
e iridiscutibile. L'aggressio-
ne tedesca all'Unione Sovie
tica segno dawero una svol
ta nella seconda guerra 
mondiale. Prima di tutto per 
ragioni oggettive. Nonostan
te i primi clamorosi succes-
si, la macchina da Ruerra 
nazista si trovd ben presto 
di fronte ad una resistenza 
che fece tramontare i piani 
di vittoria di un Blitzkrieg 
imperniato sulla azione com-
binata delle divisioni coraz-
zate e di una aviazione as-
solutamente padrone del cie-
lo. Hitler si trovd costretto 
a mobilitare per la guerra 
tutte le risorse del paese, 
ad awiare verso il fronte 
tutti gli uomini validi. 

L'insaziabile Minotauro 
"}< 

Per la Germania la guer
ra comincid a divenire dav-
vero una guerra totale. Non 
solo: ma per colmare i vuo-
ti apportati da questa mobi-
litazione generate si impose 
la necessita di spingere al 
massimo lo sfruttamento dei 
territori occupati e ormai 
entrati a fare parte delPor-
bita del Reich. « L'Europa — 
ha scritto lo storico fran-
cese Henri Michel nella sua 
Storia delta seconda guerra 
mondiale — sara vuotata, se 
necessario, delle sue mate
rie prime, dei suoi prodotti 
alimentari, delle sue macchi-
ne, della sua mano d'opera, 
a vantaggio del suo conqui-
statore. La Germania divie-
ne un insaziabile Minotau
ro >. II < nuovo ordine > na
zista, fino a quel momento 
ricco di lusinghe e di dema-
gogiche promesse, riveld al-
lora la sua vera natura di 
sfruttamento e di oppressio-
ne dei popoli europei nel-
rinteresse dell'imperialismo 
tedesco. 

A sua volta, l'eroica lotta 
intrapresa dall'esercito e dai 
popoli dell'Unione Sovietica 
forni, per la prima volta nel
la storia della seconda guer
ra mondiale, l'esempio che 
le armate di Hitler non era-
no invincibili. Nel duplice 
senso di risposta all'inten-
sificarsi delFoppressione na

zista e di molteplicita di una 
serie di lotte di indipenden-
za nazionale l'una con l'al-
tra strettamente concatena
te, la Resistenza europea e 
inimmaginabile senza il pe
so politico-militare e la for
za trascinatrice dell'esempio 
della < grande guerra pa-
triottica » dell'Unione Sovie
tica. 

L'alleanza-capestro con la 
quale l'ltalia fascista era le
gate alia Germania nazista 
contemplava la condizione 
assolutamente nuova nella 
consuetudine dei patti di
plomatic], che impegnava 
ciascuno degli Stati contra-
enti all'intervento non solo 
nel caso di una guerra di-
fensiva, ma anche di una 
guerra di aggressione intra
presa dall'alleato. Per i pri
mi due anni di vita del Pat-
to di Acciaio quella condi
zione, perd, non era mai 
scattata ne dall'una ne dal-
l'altra parte: Mussolini ave
va dichiarato guerra alia 
Francia e alPInghtlterra sol
tanto il 10 giugno 1940 e 
Hitler era intervenuto nei 
Balcani soltanto nella pri-
mavera del 1941. AlPombra 
delle campagne di aggres
sione l'una dopo l'altra deci-
se ed effettuate con piena 
indipendenza dalla Germa
nia nazista, Mussolini aveva 
cercato, per la verita con 

esiti soltanto disastrosi, di 
ritagliarsi lo spazio di una 
«guerra parallela >. Ma 
quando Hitler comincid a 
realizzare il « piano Barba
rossa » non si ebbe da parte 
italiana alcuna < pausa di 
riflessione ». 

Per quanto avvertito del-
l'iniziativa soltanto all'ultirao 
momento («lo non oso, di 
notte, disturbare i servito-
ri — disse in quella occa-
sione a Ciano — ed i tede-
schi mi hanno fatto saltare 
dal letto senza il minimo ri-
guardo>), Mussolini decise 
di dichiarare immediata-
mente la guerra all'Unione 
Sovietica e, per quanto tut-
t'altro che sollecitato a que
sto fine dai tedeschi, di in-
viare immediatamente tre di
visioni sul fronte orientale. 
Finiva il 22 giugno 1941 
ogni velleita da parte ita
liana di < guerra parallela » 
e cominciava una fase di 
integrate subordinazione al
ia Germania nazista. Trami-
te tra l'uno e l'altro momen
to un anticomunismo e un 
antisovietismo che nella 
realta del fascismo italiano 
erano, prima ancora che una 
direttiva di politica estera, 
un orientamento per rinsal-
dare e tenere unito il regi
me. 

Forse non si e ancora suf-
ficientemente riflettuto sul 
fatto che su nessun altro 
momento della seconda guer
ra mondiale la memoriali-
stica italiana e altrettanto 
cospicua quanto sulla cam-
pagna di Russia del 1941-43. 
Su tutto cid che era sotteso 
alle posteriori descrizioni ci 
da modo di riflettere ora un 
libro di eccezionale bellez-
za: in gran parte dalla Rus
sia provengono, infatti, le 
c Lettere di soldati caduti e 
dispersi nella seconda guer
ra mondiale >, che Nuto Re-
velli, gia autore con La guer
ra dei poveri di uno dei libri 
di memorie meritatamente 
piu noti sulla campagna di 
Russia, ha raccolto tra le 
famiglie dei contadini del 
suo Cuneese (L'ultimo fron
te, Torino, Einaudi,, 1971). 
Sono pagine di una imrne-
diatezza intensa e amara, 
che come poche altre sono 
in grado di farci compren-
dere in tutti i suoi aspetti 
il dramma vissuto dal po-
polo italiano nella seconda 
guerra mondiale. Testimo-
nianze di uomini semplici, 
partiti per la guerra con un 
bagaglio di conoscenze nel-
le quali spesso i temi della 
propaganda fascista si inse-
rivano senza scosse su di 
una concezione tradizionale 
del mondo, queste lettere ci 
mostrano come giorno per 
giorno essi abbiano scoper-
to e comunicato a se stessi, 
prima ancora che agli altri, 
la natura della guerra nella 
quale erano stati trascinati: 
le persecuzioni degli ebrei, 
dei polacchi e dei russi, la 
tracotanza degli alleati tede
schi, il disfunzionamento dei 
servizi e le ci niche menzo-
gne della propaganda e, in 
tutto questo, la dolorosa ri-
conquista della dignita di 
uomini. Gli autori di que
ste lettere caddero sul Don 
o rimasero travolti nel cor
so della ritirata. Ma anche 
la loro testimonianza aiuta 
a comprendere perche tanti 
dej loro compagni supersti-
ti entrarono a far parte del
le file della Resistenza ita
liana. 

Ernesto Ragionieri 

Quel giorno 
|p. t**^*i*y}r¥9*-. 

Alle 4 del mattino Pinizio 
dell'assalto - Centonovanta 
divisioni tedesche, migliaia 
di carri armati, piu di 4.000 
aerei - « La pagherete cara » 
II 22 giugno 1941 fu per 

l'URSS il primo giorno di 
guerra. Per Hitler quella da
ta avrebbe dovuto essere l'ini-
zio della fase finale del suo 
assalto all'Europa, il colpo 
decisivo per imporre su tutto 
il continente il € nuovo ordi
ne t. Nel giugno 1941 la carta 
geografica europea era gia te
desca. La Francia era scon-
fitta, la Polonia e la Ceco-
slovacchia sommerse. la Wher-
macht occupava il Belgio, la 
Olanda. la Norvegia. la Dani-
marca. la Grecia era caduta. 
in Jugoslavia infieriva la re-
pressione antipartigiana, l'Al-
bania e l'Africa settentriona-
le erano sotto controllo italo-
tedesco. E il fascismo era al 
potere in Italia. Spagna. Un-
gheria. Romania, Bulgaria. 

Gli unici territori europei 
che nel 1941 restavano liberi 
erano la Svezia (neutrale, ma 
costretta a concedere a Hi
tler il diritto di transito per 
le truppe dirette in Fin-
landia), ringhilterra (isolata. 
dopo la catastrofe di Dun-
querque) e l'URSS. E contro 
TURSS. il 22 giugno. scattd 
l'operazione « Barbarossa >. 

Comincid ' alle quattro del 
mattino. A quell'ora, a Berli-
no, i diplomatici sovietici sta-
vano ancora in attesa di es
sere ricevuti da Ribbentrop, 
che li aveva svegliati in pie
na notte per comunicazioni 
urgenti. Quando i diplomati
ci uscirono dalla stanza di 
Ribbentrop. con il testo del
la dichiarazione di guerra in 
mano. e'era gia il sole e i 
giornali davano gia le notizie 
dei primi bombardamenti su 
Moghilev. Rovno. Lvov. «La 
pagherete cara » furono le ul-
time parole dell'ambasciatore 
sovietico a Ribbentrop. Inat-
tesamente, riferisce Valentin 
Bereskov, il ministro degli 
esteri di Hitler ebbe un so-
prassalto. «Ri/erite a Mosca 
che io sono stato contrario 
aWattacco •>, sussurrd. 

Ma 1'aggressione era gia in 
corso da ore, quel mattino 
del 22 giugno 1941. Su una 
linea di 3500 km che andava 
dalla Carelia a Sebastopoli en
trarono aH'improwiso in azio
ne 190 divisioni tedesche, pre-
parate minuziosamente. forti 
di migliaia di carri armati e 
di oltre 4000 aerei. Mentre i 
cannoni pesanti aprivano il 
fuoco e i reparti corazzati 
investivano le linee di confi
ne dall'aria i bombardamen
ti aerei' colpivano aeroporti, 
nodi ferroviari, citta, porti. 
Fu bombardata la base nava-
le dl Kronstadt, sul Baltico, 
e Sebastopoli sul Mar Nero. 
Le prime ondate a tappeto 
dei Messerschmit e degli Stu-
kas sconvolsero quartieri di 
decine e decine di centri, in 
Ucraina, Moldavia, Bielorus-
sia. Crimea. 

II vantaggio 
del nemico 

L'attacco di sorpresa spez-
zd la prima linea difensiva 
sovietica fondata su un velo 
di truppe disseminate su un 
fronte Iunghissimo. non at-
trezzate. ne tecnicamente n§ 
psicologicamente. a resistere 
a un attacco di grandi pro-
porzioni. Da un insieme di 
testimonianze pubblicate in 
URSS dopo il 1956. appare 
ormai chiaro che. per molte 
ore del 22 giugno. dopo che 
gia l'attacco tedesco era stato 
scatenato, i comandi sovieti
ci restarono senza disposizio-
ni chiare. E' noto. infatti. 
che Stalin convinto di ave-
re dinanzi ancora un anno 
di tempo, valutd con diffiden-
za le informazkmi precise 
sulla imminenza e sulla data 
dell'attacco fornitegli da Chur
chill e dagli stessi servizi se-
greti sovietici, la «Orchestra 
Rossa >. che operava a Berna, 
e il gruppo di Sorge che 

Perche sfondarono? 
Negli ultimi quindici anni la 

produzione storiografica e me-
morialistica sovietica sulla 2' 
fuerra mondiale e stata cost 
abbondante che 1 titoli dei li
bri e dei saggi riempiono un 
opuscolo di 80 pagine. 

A questo positive* aspetto di 
quantita corrisponde. tuttavia, 
Un tormentato andamento me-
todico della storiografia. Non 
vi e alcuni dubbio che su que
sto hanno influito notevoimen-
te le vicende postbelliche del 
paese. ma riterrei scorretto 
affermare che si sia sempre 
proccduto ad una meccanica 
strumentalizzazione del mezzo 
storiografico alle rawicinate 
esigenze della politica. 

H tema piu scottante e sta
to quello del ruolo di Stalin 
nella guerra, e piu esatta-
mente. delle sue responsabi-
lita per il disastroso anda
mento del primo anno del con-
flitto: non tanto per quanto 
riguarda le decisioni prese sul 
campo di battaglia, quanto 
per il modo e i temp' con cui 
si era prepare to il paese — 
nel biennio 1939-'41 — all'urto 
deiraggTessorc. Gli lnterroga-
tivi che Krusciov aveva solle-
vato e che si sono rispecchia-
ti nella ricerca storiografica 
sono essenzialmente i seguen-
ti: perche Stalin non voile 
credere fino all'ulUmo aU'im-
Viinenza dell'attacoo hitleria-
no? perche respinse le mille, 
«ncordantl Informazioni sulle 1 Malsky, 8. , RoginskiL 

intenzioni e i preparativi dei 
tedeschi? perche non furono 
atiuati: la rapida conversione 
bellica dell'economia, fl rin-
novamento strumentale dello 
esercito, la sua tempestiva 
mobilitazione. rorganizzazione 
di un congruo dispositivo di 
difesa ad Occidente? la fal-
cidia dei quadri militari ne
gli anni "30 aveva seriamente 
compromesso I'efflcienza e il 
morale deirarmata? Stalin si 
affidd dawero — come dice 
il Manuale di storia del PCUS 
del 1962 — con miope fiducia 
airefficacia del trattato sovie-
tico-tedesco del "39? 

La memorialistica 
Fino al 1965. tutti quest! in-

terrogativi ebbero una rispo
sta confermaMva, Non solo: lo 
Insieme delle responsabilita 
soggettive di Stalin fu coik> 
cato in testa al lungo elenco 
di cause delle sconfitte del 
1941. Questo schema fu accol-
to nei testi. per cost dire, uf-
ficiali (Storia del PCUS. Sto
ria della 2. guerra mondiale, 
11 PCUS nel periodo bellico. 
ecc) e si ribaltd sulle riviste, 
sulla letteratura, sul cinema. 
Vennero numerosi contributi 
specialisUci e detta«lJate rico-
struzionJ memorialistiche (K. 
L. Orlov, G. Kravcenko. Shlia-
pin, Berezhkov, N. Kuznetzov 

A Samsonov e una inflnita 
di altri). 

In molti casi I contributi 
erano oggettivi ma resi ambi-
gui dall'assenza dl una possi-
bilita dl vecifica sul contribu
ti difformi. In altri casi. chia-
ra era la pecca di schemati-
smo unilaterale che legitti-
md in seguito I'accusa di de-
formazione ideaJistica. Ma or
mai quella tematica era ve-
nuta fuori ed in ogni caso da 
essa non si sarebbe piu po
tuto prescindere. II punto di 
approdo e di definiUva cri-
si di questo orientamento an-
tistaliniano ha una data politi
ca (il rovesciamento di Kru
sciov) e un nome: AM. Ne-
kric a cui toccd la venture 
di pubblicare un saggio « kru-
scioviano* un anno dopo la 
caduta di Krusciov: Anno 1941 
22 giugno. H tema del libro 
era la documentata Individua-
zione delle responsabilita di 
Stalin nella condotta politica 
e mHitare del 1941. Esso fu 
recenslto entuslasticamente da 
«Novi Mlr» e tradotto al-
restero. 

Awicinandosi 11 50. della Ri-
voiuzione d'ottobre, un duro 
dibaUito si apri negli ambJen-
ti storici come riflesso della 
rettifica politica operate do
po U 1964. Fu facHe (anche 
tramite le testimonianse dl 
nurnerosi veteran!) dimostra-
re la unilateralita dl molti 
contributi del periodo krusclo-

viano e prockunare (sulla scia 
della polemica suUa necessita 
di restauxare in tutti i oampi 
I'approccio scientifico ai pro
blem!) resigenza di un risar-
cimento oggettivo e «partiti-
co» deH'indagine storica: una 
esigenza senza dubbio reale 
ma che, in concreto. nascon-
deva in molti una pura e 
semplice intenzione restaura-
tiva. A Nekric fu chiesto di 
rivedere il suo lavoro. Non 
sappiamo come egli reagi a 
questa richiesta, ne se essa 
era compatibile con la digni
ta personale dello storico e 
con le sue convinzioni scien-
tifiche. Sta di fatto che fu 
espulso dal PCUS 

Dopo il «culto» 
H dibattjto sugii orienta-

menti storiografici non si oc-
cupd solo della questione del
la guerra ma, facendo pemo 
sul «culto della personalita», 
investi aasai aspramente le ri-
cerche su altri tern! essen-
aiali: la coUeCUvuaazione. la 
lotta per l'unita del partito ne
gli anni *20 e "30. La situa-
zione rknase incerta per qua! 
che tempo, anche se era gia 
chlara la tendenza mevaten-
te: ancora nel settembre 1966 
usciva una nuova edizione del
la Storia delta gmnde guerra 
patriottica che receplva so-
stanaialmente tutte le prece-
denti oritlcbe antistalinkne. 

Le prime retttfiche pubbii-
che si ebbero con discorsi po
litici: nel 25. della battaglia 
di Mosca. nel 50. deil'ottobre, 
eppoi nei venticinquennall del
le grandi battaglie (Kursk. 
Stalmgrado. ecc). Si parld al-
lora, fra gH osservatori. di 
rivalutazione di Stalin almeno 
in quanto capo militare. n 
libro che. sotto questo aspetto. 
fece piu scalpore. anche per
che nutrito di espiicita pole-
mica antikruscioviana. fu 
quello del generale SM. Shte-
menko (Lo S.M. negli anni 
delta guerra). In esso gli er
rori ammessi avevano carat
tere del tutto marginale e ne 
usciva una figure di Stalin 
chiaroscurata ma sostanzJal-
mente esaltatoria. Ma U testo 
piu importante e stato senza 
dubbio Memorie e battagQe 
del maresciaUo 2iukov, l*uo-
mo piu adatto (perche era 
stato il piu vicino cotlabora-
tore di Stalin e perche poUti-
camente «fuori della ml-
schia*) a narrare i fatti in 
tutti i loro rtsvoKL E* un li
bro singolarmente equilibra-
to, che documenta come vi 
fosse stato un grave errore 
di valutazione da parte dl Sta 
ran In parte giustificato dalla 
contraddittorieta e ambiguita 
deUe informazioni in suo pos 
sesso; e come si veriflcarono 
gravi dlfettt dl decisione nel 
preparare H paese e nella 
steasa condotu deile operatio-

ni. Ma ne esce anche 11 qua
dro del grande sforzo per ri-
mediareai rovescL 

Sul finire del 1969 usciva la 
terza edizione del manuale di 
Storia del FCUS che. si pud 
dire, dava una sanzione uffi-
ciale al nuovo orientamento 
storiografico. In esso gli erro
ri di Stalin rimangono enun-
ciati e documentati ma diven-
tano non la principale causa 
della sconfitta iniziale. bensl 
solo una dell? cause e per di 
piu In sottordine rispetto alle 
altre. In piu la critica a Sta
lin veniva estesa alTintero 
verUce politico e mHitare del 
paese. Sotto l'impulso di que
ste retttfiche si registrarono 
alcuni ma marginall episodi di 
acritica rivalutazione di Sta-
Kn In campo letterario e per-
fino poetko. 

Esigenza attuale 
Si pud e si deve accogliere 

positivamente la liquidazione 
degli eoceasi. delle unilaterali-
ta, delle strumentalizzazionl 
connessi con i limit! metodolo-
gicl e politici della denuncia 
del «cu!to della personaliti». 
Ma ci sembra tuttora attuale 
resigenza, continuamente af-
fermaU dal PCI, di una ri
flessione oggettivm, multilate-
rale, scienUfica su tutti gli 
aspetti deHa storia deUTJRSS. 

Enzo Roggi 

agiva a Tokio. Solo il giorno 
prima dell'attacco, il 21, egli 
autorizzd Timoscenko, com-
missario alia difesa, a mette-
re le truppe in stato di al-
larme. Nell'ordine di Timo
scenko e Zukov del 21 giu
gno, si informavano i coman
di che « nel corso del 22-23 
giugno 1941 e possibile un at
tacco improvviso dei tedeschi 
sul fronte dei distretti di Le-
ningrado. del Baltico Occiden
tale, di Kiev e di Odessa >. 
Si aggiungeva. tuttavia. che 
l'attacco avrebbe « potuto co-
minciare con azioni provoca-
torie > e che, di conseguen-
za. «e compito delle nostre 
truppe non prestarsi ad alcu
na provocazione atta a susci-
tare gravi complicazioni >. 

II 22 giugno trovd le gran
di unita destinate alia difesa 
dei diversi settori o troppo 
lontane dalla zona operazio-
ni o in marcia di avvicina-
mento. L'urto immediato fu 
quindi sostenuto da singoli 
reparti, battaglioni e compa-
gnie, che formavano un te-
nue € velo» di protezione. 
Si cita il caso della zona di
fesa dalla 5. divisione della 
II Armata. che il 22 giugno 
aveva lasciato in posizione 
avanzata solo tre battaglioni. 
mentre il grosso era a 50 
km dalle linee. Nei distretti 
ukraini di Kiev e Odessa la 
artiglieria divisionale era ai 
tiri. in poligoni distant! de
cine di chilometri dalle pri
me linee. Nel distretto Ovest. 
anche la contraerea era ai 
tiri. nella zona di Minsk. Inol-
tre molti erano i reparti che 
in quei giorni risultavano di
spersi in lavori di fortifica-
zione. di costruzione di stra-
de. ponti. linee di comunica-
zione. < Tutto cid — afferma-
no i marescialli dell'URSS Ko-
nev. Bagramian. Malinovski 
coautori con altri esperti del-
1'opera collettiva "L'URSS nel
la seconda guerra mondiale" 
— permise alia Whermacht di 
ottenere, nelle direttrici prin-
cipali, una superiorita di for
ze e di mezzi di 4 a 1». 

La superiorita di mezzi. 
cred immediatamente guasti 
durissimi. NeU'opera gia cita-
ta si legge che < i bombarda
menti misero fuori uso, sin 
dai primi minuti di guerra, 
la maggior parte delle linee 
e delle centrali di collega-
mento. II nemico aveva Venor-
me vantaggio di attaccare go-
dendo, di regola, deWappog-
gio dei carri armati e del-
Vartiglieria. Al contrario, la 
guardia di confine sovietica, 
non aveva ne artiglieria ne 
mezzi anticarro. Incestite da 
grandi forze, le truppe di 
frontiera trattennero per un 
certo tempo la fanteria tede
sca con il fuoco delle mitra-
gliatrici, dei mitra e dei mo-
schetti, ma risultarono impo-
tenti contro i carri armati 
e i mezzi corazzati*. 

Durissime furono anche le 
perdite deU'aviazione. < A mez-
zogiorno del 22 giugno — 
scrivono Konev. Bagramian 
e gli altri marescialli — le 
perdite deWaaiazione sovieti
ca ammontavano a circa 1200 
aerei, di cui piu di 800 di-
strutti a terra. Piu della me
ta di tali perdite si ebbero 
sul fronte occidentale, dove il 
nemico riusci a distruggere 
518 aerei a terra e ad ab-
batterne 210 m volo*. 

Per tutta la mattinata. men
tre su ogni fronte si rove-
sciava un uragano di fuoco, 
a Mosca si discusse la valuta
zione da dare agli awenimen-
ti. Per alcune ore l'idea che 
l'attacco potesse considerarsi 
solo una c gigantesca provo
cazione >. continud a influen-
zare, dcterminando incertez 
za e lentezza. Una contrad
dizione si rileva anche fra i 
due documenti principali dt-
ramati da Mosca quel giorno. 

Mentre Molotov, vicepresidente 
del Consiglio, parlando a mez-
zogjomo alia radio pronuncia-
va un vero e proprio discor-
so di guerra che terminava 

II terribile urto - Molotov 
alia radio: « La nostra causa 
e giusta - II nemico sara 
sconf itto - La vittoria sara 
nostra »- Le prime dure perdite 

con le celebri frasi: « La no
stra causa £ giusta. II nemi
co sara sconfitto. La vittoria 
sara nostra », il primo ordi
ne di operazioni, diramato la 
sera alle 19,15, esprimeva an
cora delle preoccupazioni per 
la estensione del conflitto. In
fatti, mentre all'aviazione si 
ordinava di penetrare in terri
torio nemico per 100-150 chi
lometri e di bombardare Koe-
nigsberg e Memel, alle truppe 
di terra si davano ordini pu-
ramente difensivi. precisando 
che « senza disposizioni parti-
colari le truppe di terra non 
dovranno oltrepassare la fron
tiera >. 

Quando alia fine della gior-
nata giunse da Mosca 1'ordi-
ne di «attaccare con tutti i 
mezzi le formazioni nemiche 
e distruggerle nelle zone in 
cui hanno violato la fron
tiera sovietica », la situazto-
ne militare era gravissima. 
Konev. Bagramian, Malinovs
ki e gli altri marescialli. trac-
ciano un bilancio pesantissi-
mo della situazione alia sera 
del 22. La XI Armata. che 
assicurava il collegamento fra 
il fronte Nord Occidentale e 
il fronte occidentale. era 
c frantumata e divisa, costret
ta a ritirarsi *. Sul fianco si
nistra del fronte occidentale. 
quattro divisioni di fanteria 
subirono l'attacco di dieci di
visioni, non riuscirono ad at-
testarsi sulle posizioni di di
fesa e si ritirarono. Restd iso
lata la fortezza di Brest, che 
inizid la sua difesa Ieggenda-
ria, durata trentadue giorni e 
finita con lo sterminio di tut
ti gli occupant! 

Sul fronte sud-occidentale 
la V. Armata sovietica. inve-
stita dall'attacco, si ritiro com-
battendo e lasciando sul ter-
reno migliaia di morti. An
che in questo settore (Vla
dimir - Volinsk) molti repar
ti. rinserratisi nelle fortifica-
zioni. restarono isolati e com-
batterono per settimane. fino 
aU'ultimo colpo. Ma le perdi
te piu gravi si ebbero nei 
giorni successivi. nel corso 
dei disperati contrattacchi 
sferrati. il 23. 24 e 25 per 
coprire le falle e impedire il 
crearsi di nuove sacche. Nei 
piani del Comando sovietico 
vi era il progetto di argina-
re l'offensiva e poi, gettando 
nella battaglia le riserve stra-
tegiche, passare alia controf-
fensiva generale e ricacciare 
i tedeschi sulle posizioni di 
partenza. Ma gli sfondamenti 
del 22 giugno. resero impos-
sibile l'operazione. Le riserve 
strategiche. rileva Konev. fu
rono impiegate « ma non per 
svUuppare una controffensi-
va, come era stato previsto. 
ma per creare un fronte di 
difesa lungo la linea della 
Dvina occidentale e del Dnie
per ». 

All'arma 
bianca 

I contrattacchi furono sel-
vaggi. In tutti i settori le 
truppe di riserva e di coper-
tura entravano nella Unea del 
fuoco cosi come si trovavano. 
con l'ordine di non cedere. 
Si combatte anche all'arma 
bianca. Furono giorni tragici, 
indimenticabili, che costaro-
no ai sovietici un milione di 
prigionieri, centinaia di mi
gliaia di caduti. Ma, benche 
sconvolte, le truppe sovieti
che resistevano. II 24 giugno, 
11 capo di stato maggiore te
desco, Haider, segnalava sul 

suo diario: c / russi non pen-
sano a ritirarsi, anzi, lancia-
no tutto cid che hanno con
tro le truppe germaniche in-
cuneatesi». 

Malgrado gli accaniti con
trattacchi. tuttavia. l'ondata 
nazista levatasi il 22 giugno. 
prosegui. Soprattutto nel set-
tore occidentale, i tedeschi eb
bero l'impressione di avere 
gia vinto. Haider il 3 luglio 
annotava: <t Non e una esage-
razione dire che la campagna 
contro la Russia e stata vin 
ta in quattord'ei giorni... *. In 
effetti. in tre - settimane, la 
spinta tedesca aveva costretto 
i sovietici ad abbandonare la 
Lettonia. la Lituania, la Bye
lorussia. una parte dell'Ukrai 
na e della Moldavia: Mosca e 
Leningrado erano minacciate. 
Ie zone industrial!* del Donez 
erano zona di guerra e 1'Ar-
mata Rossa si era ritirata 
verso l'interno della Russia 
per profondita che oscillava-
no dai 300 ai 600 chilometri 

Lotta 
mortale 

A conti fatti. tuttavia. il 
colpo della < blitzkrieg » non 
riusci, il crollo sovietico non 
vi fu. E fra i generali tede
schi piu attenti. si comincid 
a capire che la guerra in 
Russia non sarebbe stata una 
ripetizione. su larga scala. dei 
facili successi registrati in Oc
cidente. < Per lo lenace resi
stenza dei russi sin dai pri
mi giorni di battaglia — scris-
se il generale tedesco Butlar 
— le truppe tedesche subi
rono perdite di uomini e mez
zi che superavano notevol-
mente quelle che esse aveva
no conosciuto in base alle 
esperienze delle campagne di 
Polonia e dell'Occidente...». 
E fin dai primi giorni si ca
pi che il 22 giugno 1941. per 
i sovietici. era stato non sol 
tanto un giorno di sconfitta 
ma 1'inizio di una lotta mor 
tale. Mentre infuriavano anco 
ra i primi combattimenti, nel 
momento piu duro dei con 
trattacchi che proteggevanc 
la ritirata. una direttiva fir 
mata da Stalin e Molotov, a 
nome del Consiglio dei Mini 
stri e del Comitato Centrale. 
centrava senza retorica. il ca
rattere definitivo e mortale 
dello scontro e ne stabiliva 
il carattere politico. < Gli sco
pi di questa aggressione — 
diceva il comunicato del 29 
giugno — sono Vabbattimen-
to del regime sovietico, la 
conquista di terre sovietiche, 
Vasservimento dei popoli del
l'URSS, la spoliazione del no 
stro paese, la requisizione del 
nostro grano e del nostro pe 
trolio, la resiaurazione del 
potere dei latifondisti e dei 
capitalist!... 11 Consiglio dei 
Commissari del Popolo e il 
CC del PC(b) dichiarano che 
in questa guerra con la Ger
mania nazista, che ci e stata 
imposta, si decide della vita 
e delta morte dello stato so
vietico, della Hberta o dello 
asservimento dei popoli dei-
VVRSS... E" compito dei bol-
scevichi unire tutto il popo
lo per il massimo appoggio 
all Armata Rossa,,per la vit
toria*. 

I sovietici furono di paro-
la. Quattro anni dopo il 22 
giugno 1941, i soldati dell'Ar-
mata Rossa entravano a Ber-
lino e innalzavano sulla Porta 
di Brandenburgo la bandiera 
dell'URSS. 

Maurizio Ftrrara 


