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Generazioni di vietnamiti in lotta per la liberta e Pindipendenza contro gli stranieri 

• Come furono sconfitte, da poche migliaia di guerriglieri, le terribili armate mongole • Lyndon Baines 
Johnson non legge i libri di storia • La tattica adottata contro le truppe francesi • Gli inscgnamenti 
dello «zio Ho» • Giap racconta la battaglia di Dien Bien Phu • Gli americani entrano nella trappola 

Due rare ed inedite immagini dei due co 
dal Comitato Centrale del Fronte Nazional 
foto in alto, e al microfono — a pronunc 
Thi Dinh, vice-comandante dell'Esercito P 
al centro del tavolo della presidenza, il P 
Tho. E' stato in questi due congressi ch 
della grande offensiva scatenata in questi 

ngressi recentemente tenuti, nella giungla, 
e di liberazione del Vietnam del Sud. Nella 
iare il suo intervento — la signora Nguyen 
opolare. In quella in basso e riconoscibile, 
residente dell'FNL awocato Nguyen Huu 
e il Fronte ha preso la decisione politica 
giorni , in tutto il paese, contro gli americani 

LA MORTE DEL CALABRONE 
Finalmente colpito alnU 1'elicottero 
— calabrone impazzito — alula stride feme 
graffia l'aria con le sue pale monche 
s'impenna controvento 1'elicottero 
verde grigio cbe non wole morire! 
Sallella dtsperata la biaaca Stella guerriera 
ma eccalo il calabrone della morte 

il piccolo facile gli ba strappato le ali 
e ora giace grasso il tenero ventre al sole 
esca di sangue nella verde tagliola 
della ginngla. Oh, calabrone, 
oh calabrone, vieni! 

Nguyen Thien 
(guerriglicro victcong, cadavere recuperato dopo lo scon-
tro a 4 chilometri da Cholon citta, 6 maggio 1966) 

Se il signor Lyndon Dairies John
son, di anni GO e di professione Pre-
sidente degli Stati Uniti d'America 
e capo dei loro tre milioni e quattro 
centomila soldati, avesse avuto la 
abitudine di leggere qualche buon 
libro di storia (ma il Presidente si 
vanta di non aver mai preso in mano 
un libro in vita sua), non avrebbe 
mai mandato le proprie armate nel 
Vietnam. Da un buon libro di storia 
vietnamita avrebbe appreso quanto 
segue: 

Nell'anno 1285 mezzo milione di 
soldati mongoli invasero il Vietnam, 
allora governato dal re Tran Nhan 
Ton, sembrava che sarebbe stato im
possible resistere a quella furia sca
tenata ed a quel numero imponente 
di nemici. Molti tremarono per le 
sorti del paese e dissero: non e'e 
nulla da fare, vinceranno i mongoli. 
lie Tran Nhan Ton convoco allora 
una assemblea composta degli anzia-
n't, e chiese low di decidere se si 
dovesse, con soli 200.000 soldati, af-
frontare il nemico, o se si dovesse 
capitolare. L'assemblea degli anzia-
ni decise all'unanimita per la resi-
stenza. 1 mongoli entrarono per ter
ra e per mare ed occuparono Thang 
Long, Vattuale Hanoi, ma i vietna 
miti applicarono essi stessi la tat 
tica della terra bruciata facendo il 
vuoto davanti al nemico. Poi il loro 
esercito isolo i vari corpi d'armata 
dell'invasore e li batte uno dopo 
I'altro finche i mongoli, ridotti alia 
meta, non si ritirarono dal Vietnam 
per essere ancora fatti a pezzi lun-
go la strada della ritirata. L'intera 
campagna costitui una delle prime 
combinazioni su vasta scala che si 
conoscano tra operazioni dell'eser-
cito regolare e operazioni di guerri 
qlia che la storia registri L'orgoglio 
sa Jlotta dei mongoli venne impa-
lata con uno dei tranelli rest possi-
bili dalle risorse naturali del paese: 
i vietnamiti disposero sul fondo del 
flume che sfocia presso Haiphong 
pali e tronchi d'albero appuntiti, 
nascosti sotto il pelo dell'acqua in 
modo che, con Valta marea, la flot-
ta nemica potesse scivolarvi sopra 
senza accorgersi dell'insidia nasco-
sta, per poi attaccarla quando le na-
vi dei mongoli con la bassa marea, 
si trovarono infilate sui tronchi, im-
palate in mezzo al fiiume o prigio-
niere in una gabbia di palafitte. 

La storia contemporaries dei com-
battenti vietnamiti comincia negli 
anni della seconda guerra mondiale 
quando, suite montagne di Caobang. 
nel nord-est del paese. venne prepa 
rata pazientemente la liberazione 
del Vietnam dai francesi. Avevano 
dovuto cominciare, materialmente 
— non storicamente. come si e vi 
sto — da zero: verso la fine del 1941 
quei dirigenti che avevano qualche 
nozione di arte militare cominciarono 
ad insegnarla agli altri. Ho Chi Minn 
scrisse un testo sulla guerriglia re-
datto in termini elementari perche 
potesse essere capito da tutti. Ven-
nero formati reparti partigiani e 
di milizia che si armavano fonden-
do punte di lancia e spade e daghe 
alia maniera degli antichi. Due anni 
piu tardi questi reparti potevano 
lnscenare manovre che impegnava 
no fino a 400 o 500. e talvolta anche 
un mighaio di uomini, su un terri-
torio che comprendeva vari circon-
dari. E inline venne fondata una of-
ficina di armamenti — sei operai in 
tutto — che doveva diventare la fab 
brica d'anni piu importante della 
prima guerra di liberazione vietna
mita, e che si diede a fabbricare 
mine: la prima delle quali, racconta 
oggi il generate Vo Nguyen Giap 
che seguiva da vicino questi pre-
parativi, quando venne sperimenta-
ta fece cilecca: sotto gli occhi di 
Giap e dei compagni, che si erano 
messi prudenzialmente al riparo a 
cento metri di distanza e da li ave-
vano dato fuoco alia miccia. ne usci 
soltanto un po' di fumo. e nessuna 
esplosione. 

Su almeno tre province del Nord. 
nel 1944. 1'organizzazione delle forze 
era tale da far credere al parti to — 
Ho Chi Minn era assente. prigionie-
ro dd Kuomintang in Cina — che 
potesse essese lanciata, non tanto 
rinsurrezione. quanto la guerriglia. 
< Tutti i quadri e i membri dd Par-
tito — scrisse poi Giap — si getta-
rono a corpo morto nei preparativi. 
Una attivita intensa ma silenziosa 
stava dispiegandosi, caratteristica 
di ogni attivita dandestina. Si ve-
devano delle vecchie donne che ven-
devano quasi tutto do che avevano 
per comprare un'arma ai loro figh ». 

Poi Ho Chi Minh tomo di pngio-
ne. Riuni i quadri per analizzare ia 
situazione. Sottolineo che la decisio
ne che era stata presa. di scatenare 
la guerriglia. non era basata che 
sulla situazione di tre province. Che 
era stata presa. in sostanza. basan-
dosi sulla parte anziche sul tutto, sul 
particolare anziche sulla situazione 
globale. NdTinsieme dd paese. dis-
se. non vi era alcuna regione dove 
vi fossero le condizioni necessarie a 
dare un appoggio concreto alia guer
riglia, e quindi il nemico avrebbe 
potuto concentrare le sue forze per 
la repressione nelle tre province. Dal 
punto di \ista militare. aggiunse Ho. 
Ia dedsione presa non rispondeva al 
principio ddla concentrazjone ddle 
forze: i quadri e l'armamento erano 
dispersi e mancava una forza di ba
se. Ma, disse neflo stesso tempo, lo 
stadjo deOo sviiuppo puramente pad-
ftco delta rivoluaone era gia pas-
aato, anche M non tk era ancora 

giunti a quello della insurrezione ge-
nerale. Non ci si poteva piu limitare 
ad attivita puramente politiche, ma 
non si poteva nemmeno puntare tutto 
solo sulla lotta armata. Lotta politica, 
dunque, accompagnata daU'azione 
militare. E fu cosi che venne creato 
il « Distaccamento di Propaganda del 
I'Esercito di Liberazione >. 34 uomini 
al comando di Vo Nguyen Giap. col 
quale Ho insistette particolarmente 
su due punti: 

1) Agire rapidamente e con deci
sione. Vn mese dopo la Jormazione 
del distaccamento, questo dovra ave-
re al suo attwo qualche successo mi
litare. 11 primo combattimento, ob . 
bligatoriamente, deve essere una 
vittoria. 

2) Assicurare che vi siano sempre 
ottimi rapporti tra il distaccamento 
regolare e i distaccamenti locali. 
tra I'esercito e la popolazione. Essere 
sempre in contatto con I'organismo 
dirigente. 

E aggiunse: 
«Non siate soggettivi, non rivela-

te la vostra forza, agite in segreto. 
in un segreto assoluto. Che il nemi
co ignori tutto di vol. Che vi creda 
ad est mentre voi sietc ad ovest. 
Che vi creda debnli qiuiiutu inrece 
siete forti. Che non abbia alcun 
sospetto di cosa sta per accadere >. 

E cosi nacque I'esercito di libera 
zione del Vietnam, un nucleo rego 

retrovie del nemico le nostre posi-
zioni avanzate. Fu una guerra com-
battuta a tutti i livelli. militare. 
economico, politico, nel corso della 
quale il nemico rastrellava e noi lot
ta vamo contro il rastrellamento. es 
so organizzava un esercito collabora 
zionista e metteva al potere autorita-
fantoccio, e noi difendevamo il po
tere popolare rovesciando i notabili 
ed eliminando i traditori. Paziente-
mente e progressivamente creava 
.no basi di guerriglia... Liberavamo 
il paese metro qtiadrato per metro 
quadrate nelle stesse retrovie del 
nemico. II fronte era dovunque fosse 
il nemico. da nessuna parte e dap 
pertutto >. 

E* facile a dirlo, riassuniendo in 
poche righe anni di sforzi. di lavo-
ro. di lotta, di sofferenza. di sangue 
versato. di perdite dure e di vitto-
rie sfolgoranti. Ma a farlo? II pro-
blema politico di cid che « guerra di 
lunga durata > e « guerra di popolo > 
signiflcavano nel contesto vietnami 
ta. del rapporto esistente tra la 
guerra di liberazione e la base so-
ciale — contadina — sulla quale es-
sa riposava. e di una riforma agra 
ria condotta mentre si eombatteva. 
non furono cose da poeo. I fran
cesi ne subirono. tuttavia. solo le 
conseguenze. senza mai capire ap 
pieno cosa stava avvenendo in un 
paese che pure conoscevano bene e 

II fanciullo che non ha parlato 
Aveva dodici anni quel fanciullo 
vietnamita di cui non so il nome 
i mercenari lo calfurarono insieme a suo padre 
di cui non so U nome, un maltino sui Grand! Altipiani. 
II Berretlo Verde guardd il fanciullo sottile 
i suoi occhi da capra ferita e subilo fu convinto 
che per farlo parlare bastava spaventarlo. 
Cosi II Berretto Verde diede un ordine rapido 
e i mercenari poriarono via il padre, dietro la verde muraglla 
c adesso forza, ragazzo, dice! dov'e II Fronte 
died dov'e il Fronte oppure uccidiamo tuo padre». 
Sottile era II fanciullo, sottili i suoi occhi impauriti 
sottile la sua voce quando rispose no. 
t Un solo minuto, ragazzo — urld II Berretto Verde — 
per dirci dov'e il Fronte o far morire tuo padre » 
e il polso con I'orologio fu avvicinato al suo volto, 
correva la lancelta uno scatto dietro I'altro. 
«Adesso basta, ragazzo, mancano died second), 
adesso forza, ragazzo, dice! dov'e II Fronte». 
Poi la lancelta d'argento sul polso del Berretto Verde 
spezzd con I'ultimo scatto II tempo II cielo gli alberl 
c uccidete quel vecchio » — urlo il Berretto Verde 
da dietro la verde muraglla s'udlrono i rapid! colpl. 
II cielo e la foresta rimasero allora in silenzio 
e i mercenari in silenzio, soltanto II fanciullo piangeva, 
in silenzio II Berretto Verde soltanto II fanciullo 
seduto a terra piangeva 
come i fanciulli piangono quando il loro padre muore. 
c Perdio — disse un mercenario al Berretto Verde — 
il ragazzo non sapeva niente, abbiamo ammazzato il vecchio per niente i 
cosi se ne andarono via, mercenari e Berretto Verde, 
invece il ragazzo sapeva. Tutto sapeva, del Fronte, 
le caverne, le piste, i camminamenti, i nomi. 
E proprio in quel momento 
inesorabilmente protetto dalla corazza del suo pianto, 
tenero fanciullo di cui non so il nome, 
il Fronte muoveva sui Grandi Altipiani il suo passo di tigre, 
Questo lo ha scritt0 Ho Thien, della quarta unita di pianura, 
lo ha udlto narrare da una donna a Dalat sugli Altipiani 
sessanta giorni dopo il capodanno. 

HO THIEN 

(guerngUero victcong. cadavere recuperato il 
cambogiana. Sgt. Sainer) 

1966 a Trai Br. frontiera 

lare attorno al quale agivano. tal
volta in stretto coordinamento. le 
unita regionali e quelle locali che 
gli preesistevano, secondo uno sche
ma che doveva rimanere immutato 
attraverso tutta Ia guerra di libera
zione combattuta contro i francesi c. 
poi. nel sud. contro gli americani. 
E in questa prima fase — come nel 
Ic successive — tutto ando bene: 
nell'agosto 1945 rinsurrezione gene 
rale si scatenava. anziche in tre 
sole province, in tutto il paese. e 
l*intero Vietnam \cniva liberato. 

Quanto nel dicembre 1946 i fran
cesi lanaano rolTensiva generate per 
Ia rioccupazione totale dell'Indodna 
e provocano cosi l'apertura della pri
ma guerra di liberazione. Ho Chi 
Minh. gia presidente di un Vietnam 
unito e hbero, l2Tcia un appello alia 
resistenza ed alia lotta che ripete i 
modelli delle antiche lotte per 1'in-
dipendenza: c Noi vogliamo la pace, 
noi abbiamo fatto ddle concessioni. 
Ma ad ogni concessione che faccia-
mo. i coloniahsti ne approfittano per 
calpestare i nostri diritti. Essi sono 
decisi a riconquistare il nostro pae
se. Ma noi saenficheremo tutto. p:ut 
tosto che perderc rmdipen-lenza e 
\ n e r e da schiaw. Compatnoti! Co-
lui che poss:ede un fua!e si serva 
dd fuciie. colui crte possiode una 
spada si scrva della spada. E se non 
ha una spada. si serva delle zappe. 
dei bastoni. Noi dobbiamo saenficare 
fino all'ultima goccia di sangue per 
difendere il paese... Noi siamo pron 
ti ad ogni sacrifido... >. 

Cosi si apriva una lotta che a gen-
te mono salda nei principi sarebbe 
apparsa ineguale e disperata. 

I francesi tentarono dappnma una 
c guerra Iampo ». < Non riuscirono 
nemmeno — scrR^e poi Giap — ad 
inquielare i nostri organi dirigenti. 
ne ad impegnare le noatre unua re-
golari >. Cosi cambiarono strategia. 
puntando sulla < padflcazione > e su 
un tipo di guerra fatta mettendo i 
\ietnamiti gli uni contro gli altri, or-
ganizzando doe un governo fantoctio 
ed un esercito coUaborazionista. « E 
noi allora — acrisse Giap — intensifl-
cammo la guerriglia faoendo ddle 

sul quale avevano dominato per ot-
tantanni. Nel 1948 e 1949 I'esercito 
popolare lanciava le sue prime cam 
pagne di piccola portata. nel 1950 
la Repubblica Democratica Vietna
mita \eniva riconosciuta da Cina. 
Unione Sovietica e da altri paesi so 
cialisti. e ndlo stesso anno veniva 
condotta vittoriosamente quella che 
Giap definisce < la prima controffen-
si\a relativamente importanie ». quel 
la che condasse alia liberazione del 
le province d; confine cbe mcttevano 
il Vietnam a diretto contatto col mon 
do socialista. Ndlo stesso tempo la 
guerra francese comindava a diven 
tare una guerra americana, con gli 
americani che ne pagavano le spe 
se (15fc nd 1950 e 1951: 35% nd 1952. 
45% nel 1953; 80% nel 1954) c ne ap-
provavano i piani U centro di gra 
vita ddla guerra era nd Nord. per 
che era nd Nord che manovravano 
le grandi unita regoiari che i gene-

, rah francesi per vincere. doveva no 
distruggere. II gen. Navarre vi ave 
va nunito oltre la meta di tutte le 
sue forze mobili. e vn aveva creato. 
t per attirarvi i Vietmmh ». il campo 
trinccrnto di Dicn Fiicn Phu. « II ne
mico — commenta Giap — voleva 
concentrare le sue forze. Noi lo 
costringemmo a disperdcrle. Lan-
aando una seric di forti offensive 
sui punti che esso lasciava rdati-
vamente scoperti, noi robbligammo 
a sparpagliare le sue truppe un po' 
dovunque. Creammo cosi le condi
zioni favorevou* per I'atiacco a Dien 
Bien Phu... Decidemmo di afTerrare 
qui il nemico per la gola... E dopo 
55 giorni e 55 notti di battaglia. lo 
esercito popolare dd Vietnam rea 
lizzd il piu grande fatto d'arme di 
tutta la guerra di liberazione ». 

II coloniahsmo francese era in gi-
nocchio. I'lmpenalismo americano era 
paralizzato dalla protesta mondiale 
e dall'isolamento politico, e cosi la 
prima guerra di liberazione si con 
dudeva, con la firma degli accordi 
di Ginevra. che rioonosoevano. > nel 
luglio 1954, il diritto al Vietnam el-
1'unitA e all'indipendenza. 

Gli accordi di Ginevra prevedeva-
no ta cUvisione prowisoria del pause 

in due zone, definite «zone di rag-
gruppamento delle forze >. A Nord 
avrebbero dovuto raggrupparsi i re
parti deU'esercito popolare. a Sud 
quelli francesi e i rosti di quelli col-
laborazionisti. IA\ divisione del paese 
era intesa esclusivamente a facilita-
re la parten^a dei francesi (proprio 
perche non e'era mai stata una chia-
ra linea di fronte) Entro due anni 
(lu^ho 1956) le elezioni generali 
avrebbero dovuto portare alia riuni-
flea/rone delle duo zone, che si sa-
rebbero date un unico governo na-
zionale 

II Virtminh rispettd gli accordi di 
Ginevra, fino al limite deH'assurdo. 
I Reparti popnlari partirono verso il 
Nord: i soldati die non andavano a 
Nord vennero smobilitati e riman-
dati a casa. ai rispettivi villaggi; le 
zone libere del Sud rimasero senza 
la protezione armata della quale ave
vano goduto durante tutto il periodo 
della guerra anticolonialista E in 
tanto gli americani prendevano il 
posto dei francesi. assumendo la tu-
tela diretta del regime fantnerio. e 
stabilendo che il Sud Vietnam non 
avrebbe mai piu dovuto es^eu- uni'o 
al Nord. ed anzi avrebbe dovuto es 
sere trasformato in una base avanza 
ta e permanente degli Stati Uniti di 
America Negata I' csecuz-one degli 
accordi di Ginevra. comincio la re 
pressione di tutte le forze politiche 
che avrebbero potuto opporsi a que 
sta scelta politica e stratefiica: le 
teste cominciarono a rotolare nelle 
citta. e continuarono per anni a ro 
tolare nei villaggi di campagna Era-
no teste di intellettuali di sinistra e 
democratici. di ev n:»rHi?)nni ^rnnhili 
tati. di contadini ribellatisi al potere 
degli agrnn Quando il regime ri 
nunciava a ouesta repressione. era 
per riempire le prigioni. e quando 
rinunciava o mettere gli oppos<tori 
possibili P quelli reali in priginne. 
era per metterli nei campi di con 
centramenlo La dittnfura dell uomo 

t degli americani e degli agrnn locali. 
NfTo Dinh Diem era il fnsrtsmo me 
scolato al nazismo. perfczionati en 
trambi dalla tecniea moderna inse 
gnata dapl: uomini dei t servizi spe 
ciali » degli Stati Uniti 

I sud vietnamiti folleraronn la inau 
dita persecu7ioiie fino a quando fu 
chiarn che non vi era piî  la minima 
speranza che quel regime rispettas«5e 
gli accordi di Ginevra Ma prima 
ancora che essere una decisione di 
forze politiche organizzate. il passag-
gio dalla lotta esclusivamente politi 
ca alia lotta politiea ed armata alio 
stesso tempo fu una decisione presa 
da coloro stessi che erano i bersagli 
della persecuzione e della repri'ssio 
ne. i quadri politici ed amminNrativi 
e gli ex resistcnti ai quali era stato 
ordinato di non re.ipire ron le armi. 
di non pensare alia lotta armata. di 
non fare nulla che potesse far seor 
rere sangue piii di quanto ne scor-

resse gia Fu una decisione dei con 
tadini per i quali il ritnrno degli 
agrari significava patimenti senza no 
me. una oppressione intollerabile per 
chi aveva gia gustato il sapore del 
possesso incontestato della terra, e 
della liberta Per cui essi passarono 
all'azione ancora prima che le df-
retMve della lotta politica diventas-
sero direttive di lotta politica ed 
armata 

Quando nel 19G0. dicembre. il Fron
te di Lihrrazione venne costituito nel 
folto delle giungle a nord di Saigon. 
la lotta armata delle masse era gia 
una realta soprstutto in quella par
te del Sud dove viveva la maggior 
parte della popolazione. come la zona 
del Delta del Mekong 

Un particolare questo che e suffi-
cicnte a far gettare nella pattumiera 
I'argomento prindpe della propagan 
da americana. secondo cui la guerra 
di liberazione fu il rtsultato dcH'« in-
filtrazione * dal Nord 

Incapaci di concepire una simile 
puerra. e di capire le ragioni del 
I'uomo di fronte alle ragioni della 
tcenica. eli americani non capirono 
nemmrno che cosa stava sviluppan 
riosi. e si imbarcarono nella csca-
lata >. 

Poche centinaia di consiglieri. pri
ma. migliaia di consiglieri poi; e 
dopo una divisione di c marines» 
poi meta del corpo dei «marines» 
poi 250 000 uomini. poi 500 00 uomini: 
questa e stata la scalata alia quale 
i vietnamiti del sud hanno opposto 
ouella tattica che giA era stata spe-
rimentata contro i francesi Quando 
nella Bunpla venne fondato. dopo fl 
Fronte anche I'Esercilo di liberazio
ne. essi avevano eia raggiunto una 
perfe7ione di organizzazione che 
avrebbe dovuto allarmare Ljmdon 
Baines Johnson, se questi avesse letto 
i libri di storia: una organizzazione 
a tre livelli. il primo costituito dalle 
« forze principali ». rapnresrntate dal-
l'eserrito regolare di liberazione: un 
secondo co<*tituito dalle milizie regio
nali. capad di agire su scala vasta 
senza allontanarsi troppo dalle pro
prie basi: un terro costituito daTle 
unitA partigiane vere e proprie. lega
te al villagpio e alia terra II che 
spiega percrV « nello partita in corso 
nel Vielnnm del «i»d *inmn ftnnrn riu 
sciti a mandare all'aria tutti i piaiH 
americani. e tutte le otiensire di 
Westmoreland, ed a far passare la 
iniziativa nelle nostre mani. usando 
soltanto le forze pariiqian? locali e 
regionali, e solo una minima part* 
delle forze regoiari di liberazione*. 

Emilk) S*rxi Amad* 
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