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Nel trigesimo della scomparsa del compagno Secchia 

Ildirigente 
e lo storico 

La tenace fatica dello studioso del movimento operaio, della Resi-
stenza, del Partito, nella vita di un rivoluzionario di professione 

Quando — un mese fa — 
Pietro Secchia ci ha lascia-
to, il suo ultimo lavoro su 
II Partito comunista italiano 
e la guerra di liberazione 
era ancora fresco di stam-
pa. Quasi contemporanea-
mente era apparsa la secon-
da edizione de 1 comunisti 
c Vinsurrezione, gia pubbli-
cato nel 1954, e l'editore 
Einaudi aveva rimesso in 
circolazione II Monte Rosa 
c sceso a Milano, il felicis-
simo saggio scritto nel 1958 
con Cino Moscatelli. Basta 
questo per farci riflettere 
sul ritmo, l'intensita, lo 
slancio con cui Secchia pro-
cedeva in quegli studi, che 
intorno ai cinquant'anni 
aveva cominciato ad «ag-
giungere» all'attivita poli-
tica. 

Negli ultimi anni lo avevo 
incontrato qualche volta nel 
suo ufficio di vicepresiden-
te del Senato, nella sua ca-
sa romana, tutta invasa da 
carte e libri, o presso lo 
Istituto nazionale per la Sto-
ria del Movimento di libe
razione in Italia, di cui pure 
era vicepresidente, a Mila
no. Anche negli studi si era 
dimostrato un formidabile 
organizzatore. Con scarsi 
mezzi, aveva organizzato il 
grosso del lavoro necessa-
rio per far uscire YEnciclo-
pedia dell'antifascismo e 
della Resistenza: centinaia 
di voci nel primo volume, 
che e del 1968 e nel secon-
do, del 1971, ed altre centi
naia gia pronte per il ter-
zo, che l'editore La Pietra 
sta preparando. Un impe-
gno, dunque, molto diffici
le, gravoso, e che tuttavia 
andava avanti ed anzi ten-
deva ad accrescersi. Appe-
na tre anni fa aveva curato 
1'XI volume degli Annali 
dell'Istituto Feltrinelli, dedi-
cato a L'azione svolta dal 
partito comunista in Italia 
durante il fascismo, e do-
veva ora completare questa 
serie di « Ricordi, documen-
ti inediti e testimonianze» 
con un altro e ultimo libro, 
sul periodo successivo al 
1945. Gia su questo proget-
to si appuntava tutta la sua 
attenzione, e ne discuteva il 
taglio, il punto di arrivo: 
1948? 1950? 

H centro 
della ricerca 
E* questo I'ultimo Sec

chia, che vogliamo ancora 
ricordare. Dal 1954 in poi, 
per quasi un ventennio ave
va vissuto sempre di piu 
per questo lavoro, ordinan-
do il suo archivio, ingran-
dendo la sua biblioteca, col-
laborando con compagni 
giovani o anziarii, affinan-
do grado a grado la sua 
esperienza in un campo per 
lui quasi del tutto nuovo, a 
cui attribuiva un grande va-
lore politico. Per lui la sto-
ria del movimento operaio, 
della Resistenza, del Partito 
comunista facevano quasi 
tutt'uno; erano la proiezio-
ne della sua vita di mili-
tante, il riflesso ora polemi-
co ora sereno della sua 
professione di rivoluzionario. 

Scriveva con .tenacia, pub-
blicava, aecumulava docu-
menti. Ma quando aveva 
scritto si preoccupava della 
opinione dei compagni, del 
consenso dei giovani, che in-
tendeva educare al senso del 
partito, alia continuity del
la lotta antifascista, alia 
comprensione della Resi
stenza, 

Aveva cominciato a cimen-
tarsi sul terreno storiogra-
fico con un buon libro, soli- j 
do c onesto, sul movimento j 
di classe a Biella e nella 
Valsesia (ed era un ritorno 
al primo esordio di giovane 
combattente)v un libro non 
di memorie, ma distaccato, 
uno dei piu interessanti del
la «Biblioteca del movi
mento operaio» degli Edi
tor! Riuniti, che aveva visto 
la luce nel '60 e che meri-
terebbe una nuova edizione. 
Non aveva temuto di comin-
ciare da-lontano, di discor-
rere, riassumendo, sulle ori-
gini dcU'industria laniera, e 
si era arrest a to all'ottobre 
del '22. In quel titolo un 
po' complesso — Capitali-
smo e classe operaio nel cen
tro laniero d'ttalia — e'era 
gia il centro della sua ri
cerca. Cosi neH'ultimo vo
lume sul Partito comunista 
italiano e la guerra di li
berazione, cerchera esplici-
tamente di stabilire un rap-
porto il piu preciso possibi-
le fra il momento di classe 
e il momento nazionale nel
la dinamica della Resistenza. 

Poi aveva imhoccato la 
strata degli studi sul movi
mento di liberazione: dopo 
il Monte Rosa e sceso a 
Milano, e ia volta di una pri
ma raccolta documentaria 
m La Resistenza e gli allea-
ti (1960) e della Storia del
ta Resistenza italiana, uscita 
! • dispense per. gli Editori 

Riuniti (1965): due opere 
redatte in eollaborazione 
con Filippo Frassati. Per 
I'Universale economica Fel
trinelli pubblica invece tre 
piccoli libri destinati ai gio
vani: Ahlo dice 26x1. Cro-
nistoria del 25 aprile 1945 
(1963), La guerriglia in Ita
lia. Documenti della rest-
stenzu militarc italiana 
(1969) e Le arvii del fasci
smo 1921-1971, tempestiva 
risposta all'insorgere della 
provocazione neofascista. 

Qualcuno di questi libri — 
in questa o in quella tesi — 
e sembrato alia critica di-
scutibile; ma sappiamo co
me sono stati costruiti: do-
cumento su documento, 
scheda su scheda, riflessio-
ne su riflessione. Cio che 
conta, in definitiva, e l'in-
sieme del suo contributo: 
un'opera di documentazione 
e di battaglia, in cui l'auto-
re quando ci riesce tende 
quasi ad uscire dalla scena 
per far posto all'organizza-
zione e ai risultati della ri
cerca. Secchia nell'attende-
re a un tale lavoro — che 
per lui non fu mai esclusi-
vo o fine a se stesso — 
sentiva probabilmente un 
certo disagio, ma ci river-
sava anche un grande biso-
gno d'azione e di comunica-
zione. Cos], era venuto ac-
quistando alcune qualita 
dello storico, e pote parte-
cipare pienamente al dibat-
tito. 

Lo ricordiamo ancora, con 
il suo fervore e la sua mo-
destia, testimoniare ai piu 
giovani ricercatori cosa era 
stata, quali difficolta aveva 
dovuto superare la Resi
stenza, per divenire movi
mento di massa, per sfocia-
re nell'jnsurrezione nazio
nale; e lo faceva con grande 
cautela, dopo aver letto e 
annotato gli elaborati ' con 
la consueta diligenza, sulla 
base di una critica che na-
sceva, ormai da tempo, non 
solo dall'essere stato un 
protagonista, ma dalla co-
noscenza dei problemi storio-
grafici. 

Come storico del movi
mento di classe, della lotta 
antifascista e della resisten
za armata, Secchia era rima-
sto sul suo terreno ma ave
va anche allargato a venta-
glio gli interessi di una va-
sta problematica ed era 
riuscito a promuovere una 
notevolissima produzione. 
L'ultimo Secchia e anche 
l'uomo che sa maneggiare i 
documenti*con lo stesso rea-
lismo, con lo stesso buon 
senso con cui aveva letto 
in una situazione operativa 
e aveva contribuito a co-
struire efficaci strumentJ 
organizzativi e d'azione. Co
me testimone e come stu
dioso ha soprattutto cerca-
to, in tempi diversi, con 
notevole sensibilita rispet-
to al pensiero e al sentimen-
to delle giovani generazio-
ni, di saldare il passato col 
presente. Anche nel lavoro 

storiografico — e non pote-
va essere diversamente — 
ha finito col portare il suo 
stile, la sua concezione, il 
suo travaglio personale. Ha 
cercato di fare — e e'e riu
scito — un lavoro collettivo, 
differenziato, il piu largo ed 
esteso possibile. -

Ora i « Ricordi, documenti 
inediti e testimonianze » ri-
marranno interrotti. Ma non 
per questo sono meno evi-
denti i nodi di quella rifles
sione. Un punto centrale 
nell'arco dell'indagine, in 
cui aveva riposto tanta par
te della sua severita (seve-
rita soprattutto verso se 
stesso) e quello del rappor-
to fra iniziativa politica e 
lotta militarc. Questo e il 
punto che lo travaglia, che 
nei suoi scritti torna di con-
tinuo e che rimane in certo 
qual modo in sospeso. Un al
tro punto e quello del rap-
porto fra la mobilitazione 
delle masse e la direzione 
politica. Come fra questi di
versi poli si era maturata 
la tensione del militante 
— nel '30, negli anni del 
carcere e del confino, nel 
'43-45, negli anni della guer
ra fredda — cosi su di 
essi lo studioso ha cercato 
di calibrare le sue risposte. 

Un punto 
d'incontro 

Questi, ci sembra, dovran-
no essere i temi da analiz-
zare, se si vorra dare un'idea 
abbastanza precisa delle sue 
posizioni e interpretazioni, 
del filo che lo ha guidato e 
sostenuto nella problemati
ca e nella ricerca degli ulti
mi anni. Ma tornando alia 
sua figura di storico, appa-
re il valore che attribuiva, 
nel ricostruire i processi che 
lo interessavano, a tre ele-
menti basilari: il ruolo delle 
masse, il ruolo dell'organiz-
zazione politica, il ruolo del
la lotta armata (quando ve 
ne fossero le condizioni e la 
necessita). Ma in lui l'ac-
cento cadeva sempre, nella 
interpretazione come nelle 
discussion! critiche, sull'im-
portanza dell'elemento co-
sciente e organizzativo, e 
dunque sul ruolo del par
tito. 

Secchia si era insomma 
proposto come compito fon-
damentale di delucidare e 
discutere questo nodo cru
ciate della Resistenza ita
liana e della crescita, della 
prospettiva del Partito, e su 
questo terreno la sua opera 
ha fatto argine a varie con-
testazioni, e ha gettato un 
seme fecondo, stabilendo un 
punto d'incontro con tutti 
quei ricercatori, comunisti 
e no, che si occupano di 
storia del fascismo e del
l'antifascismo. 

Enzo Santarelli 

LE MEMORIE BELLTNTERPRETE DI STALIN 

AL TAVOLO DEI«GRANDI» 
Valentin Berezkov, un testimone di eventi cruciali come il patto fedesco-sovielico, la dichiarazione di guerra della Germania nazista al-
I'URSS, la Conferenza di Teheran - Scena curiosa nell'ufficio di Ribbentrop - Una rappresentazione oggettiva della figura del capo sovietico 

22 giugno 1941: Taggresslone nazista all'URSS. Carrl armati tedeschi entrano In territorio sovietico 

Quando, all'alba del 22 giu
gno 1941, il ministro degli 
Esteri tedesco Ribbentrop di-
chiaro all'ambasciatore sovie
tico a Berlino che la guerra 
era cominciata, le truppe na-
ziste erano gia penetrate da 
alcune ore nel territorio del-
1'URSS. II dirigente hitleriano 
era nervoso e — racconta un 
testimone, di cui tra poco di-
remo qualcosa di piu — ecci-
tato d all'al cool. « La paghe-
rete cara > furono le ultime 
parole del rappresentante 
delPURSS. prima di allonta-
narsi. A questo punto si svol-
se una curiosa scena. II mi
nistro rincorse il nemico e 
— k sempre la stessa fonte 
che racconta — < prese sotto-
voce ad assicurarci di essere 
contrario a questa decisione 
e di avere persino tentato di 
far recedere Hitler dall'ag 
gressione eontro l'Unione So 
vietica. Personalmente... la ri-
teneva insensata». Perche 
quel Iamento ipocrito. quanta 
inutile? Qui il testimone si 

ferma. Si limita a una suppo-
sizion^: «Forse... un sinistro 
presentimento »,:: 
-Ho scelto uno dei tanti epi-

sodi — credo assolutamente 
inedito — che contribuiscono 
a rendere assai * interessanti 
le memorie di un autore so
vietico. appena tradotte in Ita
lia (Valentin Berezkov. Inter-
prete di Stalin Roma. Editori 
Riuniti 1973. pp. 447 L. 2.000). 
La memorialistica sulla se-
conda guerra mondiale e or
mai tanto ampia neH'URSS 
da costituire una voluminosa 
biblioteca. Vi si ritrovano no-
mi di per'sonalita, che ebbero 
in quelle grandi vicende un 
ruolo ben altrimenti importan-
te di quello di Berezkov. Ab-
biamo letto i ricordi dei fa-
mosi mareseialli. che sconfis-
sero i superbi genera Ii - di 
scuola prussiana Berezkov si 
presenta subito come un testi
mone molto piu modesto. Ep-
pure il suo libro ha qualita 
che gli consentono di non sfi-
gurare affatto accanto a quelli 

dei piu illustri protagonisti. 
Quando conobbi 1'autore a 

Mosca molti anni fa, ero ap
pena arrivato nella capitale 
deH'URSS e lui era direttore 
del settimanale Tempi nuovi, 
allora unico periodico sovieti
co specializzato nella politica 
intemazdonale. L'ho rivisto po-
che settimane fa a Washington 
al seguito di Breznev durante 
la visits degli Stati Uniti. Egli 
dirige ora il mensile USA, 
Tunica importante rivista di 
americanistica, che vede la 
luce neH'URSS: una pubblica-
zione che ha pochi anni di 
vita, ma si e gia conquistata 
un prestigio internazionale an
che presso coloro che sono 
oggetto dei suoi studi. cioe gli 
americani stessi. Nei circoli 
influenti degli Stati Uniti Be
rezkov e, del resto. molto bene 
introdotto. Nelle tante occa-
sioni che ci sono state per 
incontrarci, ho sempre ritro-
vato in lui lo stesso stile: 
tranquillo. misurato. elegante. 
Piu diplomatico che giorna-

lista, certo. La sua riserva-
tezza tuttavia — si poteva 
intuirlo — era quella di chi 
sa molte cose. Ma quali? Lo 
avevo . conosciuto per parec-
chio tempo, eppure solo piut-
tosto tardi seppi come avesse 
avuto in guerra, ancora gio-
vanissimo. quegli incarichi di 
fsducia, da cui pote osservare 
cio che ora ci racconta. 

La presentazione • potrebbe 
sembrare scoraggiante, trat-
tandosi di un libro di memo
rie, cioe di uno scritto da cui 
e lecito attendersi indiscre-
zioni curiose. Errore. Un uomo 
cosi, e magari difficile che 
parli. ma se parla, lo fa per
che ha qualcosa da dire. Egli 
non e stato soltanto € inter-
prete di Stalin » — come dice 
il titolo italiano del volume 
— alia conferenza di Teheran 
del 1943 con Roosevelt e Chur
chill e in diverse altre occa
sion!*. Numerose sono state le 
sue mission], poco appariscen-
ti. ma delicate. Oltre a Tehe
ran, fu a Berlino con Molotov 

L'EPISCOPATO FRANCESE CONDANNA GLI ESPERIMENTI NUCLEARI 

L'ASPERSORIO CONTRO LA SPADA ATOMICA 
Le esplosioni di Mururoa hanno scatenafo un'aspra polemica tra alcuni alti prelati e I'esercito — «Nessun interesse politico ed eco-
nomico pub giustificarle», dichiarano vescovi e teologi — I militari si difendono in nome della separazione tra Chiesa e Stato 

Le esplosioni nuclear! tran
ces! di Mururoa, oltre a pro-
vocare le proteste di molti 
governi e di organizzazloni e 
movimenti pacifisti, hanno ri-
proposto il problema della 
«liceita» o «illiceita», e della 
loro a utilita » in un particoia 
re momento internazionale 
caratterizzato da un dialogo 
politico e da un negoziato di
plomatico tesi a favorire la 
distensione internazionale. 

II discorso su questi proble
mi ha assunto, soprattutto in 
F*rancia, forti accenti pole-
mici dopo che il vescovo di 
Orleans, Guy Riobe, ha det-
to «no alle armi nucleari • 
in nome del Vangelo. mentre 
l'ammiraglio Marc de Joybert 
ha contestato non solo al ve
scovo ma alia Chiesa questo 
diritto in nome della separa 
zione tra Stato e Chiesa in 
Francia. 

L'asprezza della polemica 
e stata tale che una agenzia 
di stampa ha cosi commen 
tato non senza ironia: «La 
bomba atomica ha fatto meno 
rumore dell'uragano di prote
ste che ha preceduto Tesplo 
sione e l'atteggiamento di al
cuni vescovi e quello che ha 
piu lrriUto gli alti dignitari 
dell'attuale regime francese». 

L'attacco piu duro al go-
vemo e al m'nistcro della 
Difesa nazionale e partito pro-
prio dal vescovo d'Orleans, 
Guy Riobe: «Io devo, nella 
mla cosclenza di uomo. di crl-
stlano e di vescovo, in pie-
no accordo con le numerose 
ed incisive dichlarazlonl del
la Chiesa, dire no alle ar
mi nuclear! a. Egli ha ag-
glunto: « Nessun Interesse po
litico ed economico pud oggl 
giustlficare alcun esperimento 
nucleare. La Francia fareb-
be megllo ad esprimere la 
propria grandezza dicendo al 

mondo che pur essendo in 
grado di produrre e fabbri 
care Ia bomba H intende ri-
nunciarvi per amore della pa 
ce universale». 

L'ammiraglio Marc de Joy
bert. in una intervista alia 
televisione, dopo essersi d: 
chiarato cattolico e dopo ave 
re citato il detto evangelico 
a date a Cesare quel che e di 
Cesare> ha cosi replicato ri-
volto al vescovi ed ai preti: 
«II vostro mestiere. slgnori e 
di insegnare Ia fede e dl dif-
fondere la carita. C bene che 
Ia Chiesa non si Impicci di 
affari estrane! alia sua fun-
zione pastorales. 

Ma il punto e proprio qui. 
Nella Pacem in terris Giovan
ni XXITT affermava che al 
l'umanita del nostro tempo 
« riesce quasi impossibile pen 
sare che nell'era atomica la 
guerra possa essere utilizzata 
come mezzo di giustizia> e 
nella costituzione conciliare 
Gaudium et spes e detto che 
Ia realta odiema impone di 
• conslderare Targomento del
la guerra con mentalita com-
pletamente nuova». 

Muovendo da queste dichla
razlonl, numerosi vescovi, sa-
cerdoti e teologi sono Inter-
venuti in difesa di mons. Rio
be, e eontro l'ammiraglio Joy
bert Essi hanno pure richia-
mato 11 documento approva-
to dall'eplscopato france-
se neH'ottobre IJ»72. quando 
116 vescovi francesi riuniti a 
Lourdes condannarono la po
litica di riarmo del governo 
francese e la sua «colpevo-
le » tolleranzA verso alcuni or
ganism! statall coln/olti nel 
commercio delle arml. II 21 
magglo scorso, la sezione 
francese di Pax Christi pre-
sieduta dal card. Paul Gou-
yon, partendo da questo do
cumento e dalle prese dl posl-

zione della commissione pon-
tifica Justitia et Pax ha ri-
badito la condanna della 
« bomba H » e del traffico del
le armi. II Consiglio delle 
Chiese protestanti di Fran
cia. il 18 giugno scorso si e 
associato a questa condanna. 

II vescovo di Pontoise. mon 
signor Rousset. ha rivendi-
cato. percio, il «diritto dove-
res del clero di c ricordare 
dinanz! alio Stato che non tut-
to pud essere fatto in qnal-
siasi condizione». La separa
zione tra la Chiesa e lo Sta
to — ha osservato — non 
vuol dire c disinteresse». La 
Chiesa, nel constatare che 
certe scelte politiche sono con-
trarie al Vangelo, deve de-
nunciarle. 

/ / «catechismo 
imperiale » 

II domenicano Charles Avril 
in polemica con rammiraglio 
Joybert, ha ricordato che du
rante la guerra d'AIgeria un 
militare coerente con la pro
pria fede, il generale Bollar-
diere, abbandond I'esercito 
per poter denunciare i'uso del
la tortura da parte dei fran
cesi. «In nome della divi-
sione dei poteri — ha ag-
giunto padre Avril — la Chie
sa non pud accettare In silen-
zio i delitti che lo Stato com-
mette ». 

Anche 11 cardinale Jean Da-
nielou, accademico di Fran
cia, e intervenuto nella po
lemica, osservando che «I1 
peoblema della guerra e dell* 
pace non pu6 lasciare Indlffe-
rente la Chiesa». E, con Tin-
tento dl medlare le poslxlonl 

• . • • • { • . • 

contrastantl di vescovi e teo
logi, da una parte, e del go
verno, dairaltra, ha detto: 
c Se e giusto mettere in guar-
dia i vescovi e i preti eontro 
il pericolo di interventi in-
tempestivi nel campo politi
co che non e il loro, non si 
pud concedere, perd all'ammi-
raglio Joybert, di dire che la 
Chiesa non abbia mai il dirit
to di intervenire nei proble
mi politicL soprattutto quan
do essi rivestono un aspetto di 
particolare gravita». 

Non si potrebbero perd 
comprendere fino in fondo le 
ragionl di una polemica co
si aspra se non si tenesse 
conto del diverso atteggia-
mento della Chiesa, nel cor-
so del secoll, di fronte alia 
guerra c se non si conside-
rassero le critiche e le riser-
ve suscitate dal tanto discus-
so attegglamento di Pio XII 
di fronte al fascismo e- al na-
zismo e da quello altrettan-
to critlcato assunto dall'epi-
scopato francese di fronte al
ia questione ebraica e al go-
vemo del maresciallo Petain 
durante l'occupazione tedesca 
della Francia. 

Non a caso. alcuni Soma
li francesi hanno ricordato 
che se e vero che la Chiesa 
cattolica nei primi tre seco
ll, non ha accettato la guer
ra, II servlzlo militare e la 
pena capitale, e anche vero. 
che, dopo l'edltto di Costan-
tlno. riferendosi a coloro che 
gettavano le armi in tempo 
dl pace, II Concilio d'Aries 
nel 314 dichiarava: < Essi sa-
ranno esclusi dalla comunlo-
ne». La Chiesa che si era 
messa al servlzlo dello Sta
to del quale aveva accettato 
anche 1 prlvilegi, non poteva 
poi opporsl alle leggi dello 
Stato medeslmo. Per secoll 
1 teologi hanno accettato dl 

discutere il concetto di « guer- i 
ra giusta e ingiusta* men
tre la Chiesa era entrata nel-
ringranaggio dei poteri pub-
blici legando o separando la 
sua sorte da quella degli 
StatL 

E* interessante ricordare. In 
questo contesto storico un 
passo del ccatechismo impe-
riale» sotto Napoleone Bona
parte imperatore. Domanda: 
c Quali sono i doveri dei cri-
stianl verso 1 principi che 
li govemano e quali sono in 
particolare i nostri doveri 
verso Napoleone I, nostro im
peratore?*. Risposta: «I cri-
stianl devono ai principi che 
Ii govemano, e noi dobblamo 
in particolare a Napoleone I, 
nostro imperatore, l'amore. il 
rlspetto. robbed ienza, la fe-
delta, 11 servizio militare. i 
tributi stab'.liti per la conser-
vazione e la difesa del suo 
trono; noi gli dobblamo an
cora delle preghiere fervide 
per la sua salute e per la 
prosperita spirituale dello Sta
to ». n catechismo spiegava. 
poi. che tutto questo era dovu
to perche «D1o che crea gli 
Imperi e li distribuisce se-
condo Ia sua volontA, colman-
do U nostro imperatore di do-
ni sia in pace che in guerra, 
ITia scelto come nostro so-
vrano— ». 

II pontificato glovanneo e II 
Concilio Vaticano II hanno 
scosso fortemente I'ediflcio 
teologico • religloso che era 
stato costruito nel corso dei 
secoll per giustlficare 1'Incon-
tro fra trono e altare. 

Partendo da questa mutata 
situazione, Le Monde, ha co
si commentato il dibattlto in 
corso In Francia sulle com* 
petenze della Chiesa negli af
fari pubbllcl: «La polemica 
tra certl cap! deU'esercito ed 
altri oapl della Chiesa dlmo-

. ' l « . , . , , i . , f l i " ' " M ' '•" "• " 

stra che 1'alleanza della spa-
da e dell'aspersorio tante 
volte denunciata e superata 
da lungo tempo. Nel momen
to in cui la spada e diventa-
ta atomica, e normale che 
1'aspersorio prenda forme 
nuove ed efficaci perche, do
po tutto, e sempre stata una 
arma eontro le imprese dia-
boliche ». 

Sulla linea 
del Concilio 

Sul periodico Vie Catholi-
que, Georges Hourdin presi-
dente della stampa cattolica 
francese, ha svolto questa ri
flessione: «La Chiesa nel 
corso dei secoll, ha sempre 
chiesto ai cristiani di prati-
care il lealiszno verso il po-
tere politico legittimo come 
l'amore della patria. Essa 
perd. si e sempre riservata, 
anche nel periodo costanti-
niano, il suo diritto di denun
ciare le azionl politiche che 
si presentavano incompatiblli 
con la morale ». Condannando 
le arml nucleari, secondo 
Hourdin, la Chiesa dl Fran
cia non ha fatto altro che 
applicare cid che 11 Vaticano 
II aveva deciso. 

Questa aspra polemica tra 
episcopato ed esercito, tutto-
ra viva in Francia, dlmostra 
non solo il diverso ruolo che 
le component! piu aperte del
la Chiesa intendono svolgere 
nella societa civile di oggl, 
ma pone problemi nuovi a 
quant! operano perche il ma-
tato dlma internazionale si 
consolldl nel segno della pace. 

Alcesta Santinl 
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all'epoca del patto tedesco-so-
vietico, • poi ancora > alia vi-
gilia dell'aggressione nazista 
eontro l'URSS. Fu con Gro-
myko al convegno tripartite 
di Dumbarton Oaks, quello in 
cui vennero poste le fonda-
menta dell'organizzazione del
le Nazioni Unite. Questi tre 
momenti sono rispettivamente 
anche i tre capitoli, di cui 
ii compone il libro. Segnalere-
mo soltanto che Berezkov ha 
gia cominciato a ricordarne 
altri su una delle piu note ri-
viste storiche sovietiche. Sara 
bene tuttavia precisare che 
il suo racconto non contiene 
grandi rivelazioni. II pregio 
non sta qui. In compenso egli 
ha una notevole capacita di 
rievocazione dei grandi eventi 
attraverso notazioni assai 
semplici: per un memorialista 
non e merito da poco. 

Si osservi la stessa figura 
di Stalin. E' questo uno dei 
pochi libri sovietici, in cui la 
troviamo tratteggiata con un 
certo distacco storico. Gia il 
modo come Berezkov ce lo 
presenta fisicamente ha un 
tono oggettivo, in cui il mito 
e ormai lontano. Stalin non 
era per nulla maestoso, se 
non nelle immagini ufficiali: 
piccolo, con un braccio rat-
trappito, piu corto del normale 
e il volto butterato dal vaiolo. 
Nella diplomazia bellica la 
sua statura di statists fu co-
munque imponente. Egli dette 
prova di straordinaria abilita, 
fermezza e sangue freddo. Te
heran fu sotto questo profilo 
uno dei momenti piu alti. La 
sua forza di negoziatore e di 
politico emerge nelle pagine 
del libro non attraverso giu-
dizi generici sulla sua condot-
ta. ma piuttosto grazie alia 
cronaca scarna. ricostruita 
con intelligenza. degli incon-
tri di quelle decisive giornate. 

Nell'autoTe non vi sono tut
tavia compiacenze. II suo li
bro si apre con 1'ansiosa vi-
gih'a della guerra. Ora. in 
questo periodo noi abbiamo 
davanti uno Stalin ben di
verso, cui il timore di com-
piere passi falsi fa commet-
tere tragici errori di giudizio, 
rendendolo sordo agli awerti-
menti, che pure dovrebbero 
convincerlo della imminenza 
dell'attacco tedesco. Informa-
zioni assai circostanziate gli 
venivano anche da Berlino. 
Stalin fino all'ultimo momento 
non credette aU'aggressione. 
La testimonianza di Berezkov, 
tanto piu efficace perche poco 
sospettabile di parzialita nel 
suo tono distaccato, si aggiun-
ge in questo caso alle nume
rose altre prove, che concor-
dano nello stabilire la gravis-
sima responsabilita del capo 
assoluto per il catastrofico ef-
fetto di sorpresa, che l'inva-
sione hitleriana riuscl ad 
avere. 

Vi e nel Ubro una scena 
rivelatrice e impressionante 
nella sua sdbria rievocazione. 
AUa mattina del 22 giugno, 
quando Ribbentrop ha gia an
nunciate l'inizk) della guerra, 
l'ambasciata di Berlino e cir-
condata dalle SS e isolata dal 
mondo e ad oriente si com-
batte da parecchie ore, i di-
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plomatici sovietici sono incol-
Jati alia radio per sapere che 
dice Mosca, ma questa con-
tinua a trasmettere i suoi con-
sueti programmi di ginnastica 
e di musica varia. Solo a mez-
zogiorno anche il popolo so
vietico sara informato. 

Vi sono nel libro non pochi 
altri momenti di tensione. 
L'incontro fra Hitler e Molo
tov del novembre 1940 era gia 
stato descritto da altre fonti. 
Eppure il racconto di Berez
kov. che anche in quell'occa-
sione fungeva da interprete, 
non 6 affatto privo di inte
resse. II ritratto del dittatore 
tedesco e fra i piu efficaci. 
Per dirne male non occorrono 
invettive. La fotpgrafia risulta 
ugualmente chiara. quella di 
un imbroglione che ha sotto-
valutato i suoi interlocutori. 
Per contrasto risalta assai 
bene anche la figura ostinata 
e tranquilla del ministro degli 
Esteri sovietico, che seppe al
lora tenergli testa. 

Qualche episodio marginale 
e divertente serve a rompere, 
con momenti piu distesi, la 
ricostruzione drammatica dei 
grandi eventi. Ricordiamo, ad 
esempio. un pranzo ufficiale 
a Teheran, in cui 1'interprete 
Berezkov, affamato, si fece 
cogliere col boccone fra i den-
ti da un Churchill divertito e 
da uno Stalin fulminante pro
prio nell'istante in cui avrebbe 
dovuto tradurre una frase del 
primo ministro inglese. 

II pregio di maggiore attua
lita del volume sta tuttavia 
nella ricostruzione — a mio 
parere, assai fedele — di quel
lo che fu il clima della grande 
alleanza in guerra: un'atmo-
sfera fatta certo di uno storico 
impegno comune, ma anche 
di precisi interessi coincidenti 
e di sospettose diffidenze re-
ciproche. Uomini di formaiio-
ne radicalmente diversa si 
trovarono a combattere e a la-
vorare insieme. Fu loro me
rito saper dare un contenuto 
concrete ed efficace alia loro 
attivita comune. Dalla nar-
razione, che pure tocca soltan
to i momenti forse piu felici 
della coalizione, emergono i 
vantaggi storici, ma anche gH 
inevitabili limiti .di quell'm-
eontro, che tanta influenza 
ebbe sui destini del mondo. A 
Teheran americani e sovietici 
furono assai vicini per resi-
stere alle ambizioni di Chur
chill. A Dumbarton Oaks fu
rono invece Gran Bretagna e 
Stati Uniti a contrastare in
sieme l'URSS. Eppure la rot-
tura brutale del dopoguerra 
era ancora Ion tana: Roosevelt 
ammalato affrontava allora 
1'ultima campagna elettorale 
della sua lunga camera po
litica. 

Abbiamo parlato di attua
lita. Stiamo infatti assistendo, 
dopo i lunghi anni della guer
ra fredda, a un rinnovato dia
logo tra URSS e Stati Uniti. 
Vi e perfino chi ha parlato 
precipitosamente di una nuova 
coah'zione. E* appunto que
sto il momento in cui le le-
zioni di quella lontana espe
rienza possono tornare utili 
a tutU. 
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