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Note sulla traduzione 
 

La traduzione dalle fonti inglesi è stata fatta interamente dall’autrice di questa tesi, mentre 

per quelle in lingua francese e tedesco l’autrice si è consultata con un suo contatto 

personale, Chiara Secco. Le traduzioni in vietnamita sono state invece effettuate 

incrociando traduzioni già presenti nelle fonti inglesi e francesi o tradotte dalle fonti 

originali in collaborazione con Nicola Danieletto, studente di vietnamita iscritto a Ca’ 

Foscari. Le parole in vietnamita sono state mantenute nell’alfabeto originale quốc ngữ, 

mentre per i termini in lingua cinese è stata utilizzata la traslitterazione Pīnyīn. 

Ciononostante, si potranno trovare nel testo terminologie più tecniche o nomi di agenzie 

e/o associazioni lasciate in inglese. Nel complesso, il lavoro di traduzione ha cercato di 

rimanere il più possibile fedele al contenuto che gli autori delle fonti volevano trasmettere. 
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 Abstract 
 

This thesis aims to analyze the factors prior to the Vietnam War that led the United States 

to perceive the Vietnamese leader Hồ Chí Minh and his Việt Minh Front as an enemy, 

albeit their seemingly positive relations during the first half of the ‘40s. The tumultuous 

decades spanning from the second half of the 19th century to the early 20th century 

shocked Việt Nam, as it became initially subjected to French imperialism and later to the 

Japanese Empire. The desire for independence awakened numerous Vietnamese 

personalities, among which Hồ Chí Minh partly succeeded at last. 

Hồ Chí Minh traveled around the world to understand the situation of his native country 

and to find a way to end the French colonial hegemony. While in France, he approached 

the left political environment, later becoming an agent of the Third International in 

Moscow. From there, he then travelled back to China and Việt Nam. During the Second 

World War, Hồ Chí Minh saw in the United States a possible ally to free the motherland 

and the potential winner of the global conflict. He sought to establish relations with the 

US, as they were launching operations in China to obstruct the Japanese empire. The 

Vietnamese leader succeeded in his intent and, in 1945, he collaborated with the 

American intelligence service called the Office of Strategic Services (OSS). Once the war 

was over, Hồ Chí Minh declared Việt Nam independent after a month of popular uprisings. 

This period is commonly known as the August Revolution. Following the collaboration 

with the OSS, however, relations with the United States did not continue as hoped for by 

Hồ, and they slowly degenerated. Therefore, this paper wants to demonstrate the factors 

that determined this decline.  

The first chapter describes Việt Nam of the early twentieth century when it was a 

constituent part of the French colonial territory called Indochina. The European presence 

projected the country into the modern world, finding itself on the one hand involved in 

the broad international scenario, on the other facing colonialism. The encounter with a 

completely new cultural dimension favored the circulation of new ideas, inspired by 

Western thought and reviewed in a Vietnamese key. This lively intellectual climate was 

the cradle for numerous prominent figures such as Phan Bội Châu (1867-1940) and Phan 

Châu Trinh (1872-1916). The young Nguyễn Tất Thành (future Hồ Chí Minh), permeated 

by this atmosphere, will leave Việt Nam to arrive in France after various wanderings. 

Here, his political thinking was inspired by the leftist politics and later by the Third 

International. In Paris, he took the name of Nguyễn Ai Quốc, or ‘Nguyễn the patriot’ and 

decided to continue his political training in the USSR, becoming an agent of the 

Comintern. 

The second chapter focuses on the advance of the Japanese forces into the Asian continent 

and the outbreak of the Second World War. This international scenario will involve 
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Indochina and considerably influence the choices of Nguyễn Ai Quốc. During these years, 

he met Võ Nguyên Giáp (1911-2013), who would become one of his most faithful 

followers. Faced with the Vichy government and the agreements between the Japanese 

and the Governor-General Decoux, Nguyễn Ai Quốc decided to take the name of Hồ Chí 

Minh – “he who enlightens” - and to form a united front to overthrow once and for all the 

French colonial power: the Việt Nam Độc lập Đồng Minh Hội, better known as Việt Minh. 

The struggle for the liberation of Việt Nam had begun. 

The entry of the US into World War Two will influence the decisions taken by the 

Vietnamese leader to pursue his goal of national independence. The third chapter then 

shows the developments of the US intelligence in China and Indochina during the Second 

World War and their first contacts with Việt Minh and Hồ Chí Minh. However, plans to 

penetrate Indochina by the Allies were interrupted at the dawn of 1945, when the Japanese 

decided to take full power in Indochina. 

It was in the context of the Japanese coup that happened the collaboration between Hồ 

Chí Minh and the United States, explained in detail in chapter four. A few days after the 

Japanese coup, Emperor Bảo Đại proclaimed the independence of Việt Nam within the 

Greater East Asia Co-Prosperity Sphere, entrusting the establishment of the new 

executive government to Trần Trọng Kim (1883- 1953). The latter provided a relatively 

stable base ready to be exploited by Việt Minh and Hồ Chí Minh, who saw in this 

transition situation a possibility of finally liberating the country from both the Japanese 

and the French. In mid-March, Americans contacted the Vietnamese leader, to whom they 

gave the code name of ‘Lucius’. During the summer, Việt Minh forces expanded and 

organized, while the “Deer Team” of the OSS arrived at Tân Trào, headquarter of the 

movement. After the atomic bombs in Japan, the “August Revolution” began in Việt Nam 

and Việt Minh gained control of Vietnamese territory. The emperor abdicated, and Trần 

Trọng Kim resigned: on September 2, Hồ Chí Minh read the Declaration of Independence, 

proclaiming the birth of the Democratic Republic of Vietnam (DRV). 

At the end of September 1945, the collaboration between Hồ Chí Minh and the US secret 

services came to an end. Washington withdrew the American agents operating in 

Indochina, many of them still sympathetic to the new president and his cause. At this 

point, the French seized the moment to regain control over the territory, starting an 

escalation of events which led to the First Indochina War. Therefore, from the end of the 

Second World War, relations between the Vietnamese president and the United States 

deteriorated, mainly due to three factors. 

The first factor, explained in chapter five, was the lack of a clear American foreign policy 

in Indochina during the Second World War, underpinned by their gradual support for the 

French. During the presidency of Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), the most viable 

strategy was to place Việt Nam under international trusteeship like the Philippines, a 
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territory already controlled by the United States. However, Roosevelt’s sudden death 

rendered such a strategy impracticable. Meanwhile, France was trying to regain control 

of its former colonial possessions, aided secretly by England, which shared the same 

imperialist ambitions. In addition to this, there was a silent change in American politics, 

at the root of which was the ambivalence between maintaining stable relations with 

France and the patronage of principles linked to anti-colonialism and self-determination. 

Ultimately this change benefited the French government: from the fervent Rooseveltian 

anti-colonial attitude, the US passed to the pro-French policy of Truman, allowing France 

to pursue its imperialist aim. The new policy marked the first decisive step towards 

antagonism between Hồ Chí Minh, whose American dream of DRV’s recognition was 

cut short, and the United States. 

The second reason was the growing anti-Communist sentiment of the United States, 

described in chapter six. At the end of the global conflict, the US decided to implement a 

‘hands-off policy’ about Indochina, and only the onset of the First Indochina War - at the 

end of November 1946 - would have induced the Americans to change their policy. 

Meanwhile, the Cold War began to structure and divide the world into two opposing blocs: 

the nations sympathetic to the USSR and those adhering to the US “free world”. In 1947 

the ‘Truman Doctrine’ influenced not only the events in Indochina, but in the whole world. 

The French, aware of the “red fear” that was spreading, tried to turn the situation in their 

favor by implementing pro-French and anti-Hồ Chí Minh propaganda to receive support 

from the US. In 1949, the People's Republic of China was founded and the following year 

it recognized the DRV. Later, also from the USSR. For the Americans, this was the 

definitive proof that Hồ and his government were enemies of the democracy and the 

independence of Việt Nam. The response to the Communist threat was American support 

for the Bảo Đại government. However, for Hồ, the ex-emperor was only a puppet of the 

French, and the US side convinced the Vietnamese leader to brand the United States as 

“imperialist” enemies. 

Last but not least, the ambiguity of Hồ Chí Minh himself was another factor, as will be 

demonstrated in chapter seven. The skepticism towards Hồ and his past as a Comintern 

agent arose as soon as he started collaborating with the OSS. It is understandable how the 

ambiguous aspect of Hồ Chí Minh had instilled doubt in the Americans: the familiar and 

sacred character of the leader, added to the fervent nationalism, the Vietnamese cultural 

background – at times hermetic – and his career in the Soviet Union and China, made him 

a multi-faceted figure, not easy to understand. Eventually, the Soviet-US bipolar division 

imposed a clear-cut and defined alignment. Hồ tried to escape from it to keep open every 

possibility of making Việt Nam independent but ended up aggravating his already 

disadvantaged position. 

In the last chapter, there will be a summary of all the factors detected in this research and 

a final thought about the Philippine status implemented by the United States. That model 
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was considered by Hồ Chí Minh a possible alternative for Việt Nam, preferable to French 

colonialism. In the end, there is also a brief historical outcome of the policies and 

positions analyzed in this paper. 

This thesis seeks to apply a bibliographic approach to the study of Hồ-US relations not 

only by considering the vast American literature on the Vietnam War, but also that of 

French, English, and Vietnamese authors. The results are mainly due to the works of 

David G. Marr, Paul Mus, Christopher E. Gosha, William J. Duiker, Lloyd C. Gardner, 

and Stein D. Tønnesson. This study bases its foundation also on the online resources 

provided by the Foreign Relations of the United States (FRUS), the Pentagon Papers, and 

the French Archives, as well as information taken from Vietnamese government sites and 

the Ho Chi Minh Museum1, personally visited by the author in Hồ Chí Minh City. 

However, the bibliographic material analyzed in this paper represents only a small 

fraction of all the resources that could have been employed, mainly due to linguistic gaps, 

the current pandemic situation and the subsequent availability of these latter sources.  In 

any case, this thesis seeks to shed light on a historical period which, compared to the most 

documented one from the 1960s onwards, continues to make us reflect and arouse debates 

on the policies that could – or should not have – been implemented to prevent the wars of 

Indochina and the loss of countless human lives. 

 

  

 
1 Located at the pier of Nhà Rồng, from where Hồ Chí Minh sailed as a young man to embark on his travels. 
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Introduzione 
 

I decenni frenetici a cavallo tra Ottocento e Novecento segnarono profondamente il Việt 

Nam, che fu prima sottoposto all’imperialismo francese e in seguito al controllo 

dell’Impero giapponese. Il desiderio d’indipendenza risvegliò varie personalità 

vietnamite tra cui Hồ Chí Minh, il quale riuscì a esaudirlo in parte. Figlio di un confuciano 

vietnamita, Hồ Chí Minh peregrinò per il mondo per comprendere la situazione in cui si 

trovava il suo paese natale e cercare un modo per terminare l’egemonia coloniale francese. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale, a seguito dei suoi viaggi, Hồ Chí Minh vide negli 

Stati Uniti un possibile alleato per liberare la madrepatria e il potenziale vincitore del 

conflitto globale. Dopo l’attiva partecipazione all’Internazionale Comunista, egli cercò di 

instaurare rapporti con gli americani, i quali nel frattempo si stavano prodigando per 

attuare operazioni volte a ostacolare l’Impero nipponico in Cina. Hồ riuscì nel suo intento, 

e nel 1945 collaborò con l’Office of Strategic Services (OSS), il servizio di intelligence 

americano. Una volta terminata la guerra, Hồ Chí Minh dichiarò il Việt Nam indipendente, 

dopo un mese di rivolte popolari e conquiste da parte del suo movimento, periodo passato 

alla storia come la ‘Rivoluzione d’Agosto’. In seguito alla collaborazione con l’OSS, 

tuttavia, i rapporti con gli Stati Uniti non proseguirono come sperato da Hồ, degenerando 

lentamente in un clima di tensione. Questa tesi, dunque, ha l’obiettivo di analizzare i 

fattori, antecedenti alla Seconda Guerra d’Indocina (comunemente nota come Guerra del 

Vietnam), che portarono gli Stati Uniti a percepire il leader vietnamita Hồ Chí Minh e il 

suo Fronte Việt Minh come nemici, sebbene le loro relazioni nella prima metà degli anni 

‘40 fossero state collaborative.  

La letteratura americana in merito alla Seconda Guerra d’Indocina e alle motivazioni del 

coinvolgimento statunitense in tale area del Sud Est Asiatico è particolarmente vasta. 

Tuttavia, questa tesi vuole mettere in evidenza un aspetto spesso trascurato o citato 

solamente come una sequenza storica di eventi, ossia l’approccio degli Stati Uniti nei 

riguardi di Hồ Chí Minh. Al momento, per quanto riguarda la vita del primo presidente 

della Repubblica Democratica del Việt Nam (RDV), si trovano invero libri e articoli 

(utilizzati come base per le analisi di questo elaborato) che descrivono il percorso di Hồ 

Chí Minh o che ne analizzano le inclinazioni politiche. Tuttavia, facendo riferimento alla 

percezione americana nei confronti di Hồ durante il periodo della Seconda Guerra 

Mondiale e dell’immediato dopoguerra, la quantità dei documenti si riduce drasticamente. 

Per tali ragioni, l’ulteriore obbiettivo e la caratteristica principale di questo elaborato è di 

fornire un approccio analitico riguardo lo sviluppo dei rapporti tra Hồ Chí Minh e gli Stati 

Uniti, concentrandosi particolarmente sul loro esordio. 

I complessi eventi che si susseguirono in Việt Nam hanno imposto l’utilizzo di una 

bibliografia specifica che permettesse di approfondire sia la storia che le relazioni 
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internazionali di questo paese. In primis, sono state consultate le opere “The Vietnamese 

Revolution of 1945: Roosevelt, Ho Chi Minh and de Gaulle in a World at War” e 

“Vietnam 1946: How the War Began” del professore e storico Stein D. Tønnesson. I suoi 

scritti, fornendo un’attenta analisi dell’operato francese in Việt Nam e una spiegazione 

dettagliata degli eventi storici del biennio 1945-1946, sono stati il fondamento di questo 

elaborato. In aggiunta, lo studio dello storico David G. Marr “Vietnam 1945: The Quest 

for Power”, ha fornito gli elementi necessari per la comprensione degli attori 

internazionali quali Cina, Stati Uniti, Francia e Regno Unito e delle loro relative politiche 

nei riguardi del Việt Nam. Inoltre, l’opera “Approaching Vietnam: From World War II 

Through Dienbienphu, 1941-1954” di Lloyd C. Gardner è stata fonte di varie riflessioni 

e spunti, oltre a essere un valido appoggio ai materiali sopracitati. Infine, ma non per 

rilevanza, i libri del professore Keith W. Taylor, “A History of the Vietnamese” e dello 

storico Christopher E. Goscha, “Vietnam: A New History”, sono stati supporti 

indispensabili per sviluppare la sezione storica di questo elaborato. 

Al fine dell’analisi svolta in questo lavoro, si è visto indispensabile individuare fonti che 

trattassero di Hồ Chí Minh e delle politiche statunitensi attuate dalla Seconda Guerra 

Mondiale in poi. L’imponente lavoro del professor William J. Duiker nel ricostruire la 

vita di Hồ Chí Minh, nel suo libro “Ho Chi Minh: A Life”, ha permesso di avere una base 

solida da cui partire per la comprensione di questo personaggio storico, completata da 

altre due fonti: “Ho Chi Minh” del giornalista Jean Lacouture (1921-2015) e “Ho Chi 

Minh, Le Vietnam, L’Asie” dello studioso Paul Mus (1902-1969). Queste due opere hanno 

permesso di arricchire l’elaborato con un ulteriore punto di vista, data la nazionalità 

francese degli autori, ma soprattutto la loro conoscenza di Hồ Chí Minh in prima persona. 

Utili nel comprendere le scelte attuate dai presidenti Franklin D. Roosevelt e Harry 

S.Truman sono stati “The Juggler: Franklin Roosevelt as Wartime Statesman” dello 

storico Warren F. Kimball e il primo volume delle memorie di Truman, “Memoirs of 

Harry S. Truman: Year of Decisions”. Infine, sono risultati rilevanti anche “The Origins 

of the Cold War, 1941-47: A historical problem with Interpretations and Documents” di 

Walter LaFeber, “The Path to Vietnam: Origins of the American Commitment to 

Southeast Asia” di Andrew J. Rotter e “Vietnam: The History of an Unwinnable War, 

1945-1975” dello storico John Prados. 

Il presente studio si basa anche su materiale consultato negli archivi messi a disposizione 

online del Foreign Relations of the United States (FRUS), del Department of Defense, 

dei Pentagon Papers e degli Archives nationales d’outre-mer, oltre a informazioni 

reperite da siti governativi vietnamiti e dall’Ho Chi Minh Museum 2  personalmente 

visitato dall’autrice a Hồ Chí Minh City. In aggiunta, tra le fonti primarie sono state 

incluse delle interviste di agenti OSS, dello storico e politologo Bernard Fall (1926-1967) 

e del generale Võ Nguyên Giáp (1911-2013), che con le loro testimonianze avvalorano 

 
2 Situato al molo di Nhà Rồng, da dove Hồ Chí Minh salpò da giovane per intraprendere i suoi viaggi. 
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ulteriormente i risultati individuati in questa tesi. In particolare, le memorie dell’agente 

OSS Archimedes Patti, raccolte nel suo libro “Why Vietnam? Prelude to America’s 

Albatross”, sono risultate essenziali per via dei suoi contatti con Hồ Chí Minh. 

Dunque, questa ricerca è stata compiuta tramite un approccio bibliografico che ha preso 

in considerazione non solo la cospicua letteratura americana, ma anche quella di autori 

francesi, inglesi e vietnamiti. Tuttavia, il materiale bibliografico di questa tesi rappresenta 

solamente una piccola frazione di tutte le fonti fruibili, come quelle russe o cinesi, che, 

per via di lacune linguistiche e della situazione pandemica attuale, non è stato possibile 

consultare. Ciononostante, questa tesi ha voluto porre luce su un periodo storico che, 

come quello più documentato dagli anni ‘60 in poi, continua a far riflettere e a suscitare 

dibattiti sulle politiche che avrebbero potuto – o non sarebbero dovute – essere state 

attuate per prevenire le guerre d’Indocina e la perdita di innumerevoli vite umane. 

Il seguente elaborato è diviso essenzialmente in due parti. La prima parte, che comprende 

i primi quattro capitoli, fornisce al lettore il background storico in generale, i dettagli della 

vita di Hồ Chí Minh fino al 1945 e di come l’intelligence americana sia arrivata in 

Indocina. La seconda parte, che si compone dei capitoli cinque, sei e sette, espone i fattori 

che portarono gli Stati Uniti a considerare Hồ Chí Minh una minaccia. Il quarto capitolo 

funge da transizione tra le due parti, in quanto si concentra esclusivamente sul periodo di 

collaborazione tra Hồ Chí Minh e le OSS, valutando le motivazioni e i vantaggi di questa 

cooperazione avvenuta in un periodo cruciale per la storia del Việt Nam. 

Il primo capitolo introduce il Việt Nam d’inizio Novecento, quando era parte costituente 

del territorio coloniale francese chiamato Indocina. Tale entità amministrativa 

comprendeva anche l’odierno Laos e l’odierna Cambogia, oltre alle tre aree vietnamite 

Tonchino, Annam e Cocincina, istituite dai francesi. La presenza europea proiettò il paese 

nel mondo moderno, ritrovandosi da una parte coinvolto nell’ampio scenario 

internazionale, dall’altra ad affrontare la questione del colonialismo. L’incontro con una 

dimensione culturale del tutto nuova favorì la circolazione di nuove idee, ispirate al 

pensiero Occidentale e reinterpretate in chiave vietnamita. Questo vivace clima 

intellettuale fu la culla per numerose figure di spicco come Phan Bội Châu (1867-1940) 

e Phan Châu Trinh (1872-1916). Il giovane Nguyễn Tất Thành (futuro Hồ Chí Minh), 

permeato da questa atmosfera, lascerà il Việt Nam per giungere dopo varie peregrinazioni 

in Francia, dove impronterà il suo pensiero politico ispirandosi alla Terza Internazionale. 

Qui prenderà il nome di Nguyễn Ai Quốc, ovvero ‘Nguyễn il patriota’ e deciderà di 

proseguire la sua formazione nell’Unione Sovietica, diventando agente del Comintern. 

Nel secondo capitolo viene esposta l’avanzata giapponese nel continente asiatico e lo 

scoppio della Seconda Guerra Mondiale. Questo scenario internazionale coinvolgerà 

l’Indocina e influenzerà considerevolmente le scelte di Nguyễn Ai Quốc. In questi anni 

egli conobbe Võ Nguyên Giáp, il quale sarebbe diventato uno dei suoi più fedeli seguaci. 
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Di fronte al governo di Vichy e agli accordi tra i giapponesi e il Governatore Generale 

Jean Decoux, Nguyễn Ai Quốc decise di prendere il nome di Hồ Chí Minh, “colui che 

illumina”, e di formare un fronte unito per spodestare una volta per tutte il potere coloniale 

francese: il Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, meglio conosciuto come Việt Minh. La 

lotta per la liberazione del Việt Nam era cominciata. 

L’entrata in guerra degli Stati Uniti d’America nel conflitto mondiale influenzerà in modo 

cruciale le decisioni attuate dal leader vietnamita per perseguire il suo obiettivo 

d’indipendenza nazionale. Nel terzo capitolo, dunque, si trattano gli sviluppi 

dell’intelligence statunitense in Cina e in Indocina durante la Seconda Guerra Mondiale, 

e i primi contatti col Việt Minh e Hồ Chí Minh. I piani per penetrare in Indocina da parte 

degli Alleati tuttavia furono interrotti all’alba del 1945, quando i giapponesi decisero di 

prendere completamente il potere in Indocina. 

Fu nel contesto del colpo di mano giapponese che si mossero i primi passi della 

collaborazione tra Hồ e gli Stati Uniti. La spiegazione di ciò viene data nel dettaglio nel 

capitolo quattro. Pochi giorni dopo il colpo giapponese, l’imperatore Bảo Đại proclamò 

l’indipendenza del Việt Nam all’interno della “Sfera di co-prosperità della Grande Asia 

orientale”3, affidando l’istituzione del nuovo governo esecutivo a Trần Trọng Kim (1883-

1953). Quest’ultimo fornì una base relativamente stabile e pronta per essere sfruttata dal 

Việt Minh e da Hồ Chí Minh, il quale vide in questa situazione di passaggio una 

possibilità di liberare definitivamente il paese sia dai giapponesi che dai francesi. A metà 

marzo, gli americani presero i contatti con il leader vietnamita, al quale diedero il nome 

in codice di “Lucius”. Durante l’estate, le forze Việt Minh si ampliarono e organizzarono, 

mentre a Tân Trào, quartier generale del movimento, arrivò il ‘Deer Team’ dell’Office of 

Strategic Services. Successivamente, dopo lo sgancio delle bombe atomiche in Giappone, 

in Việt Nam cominciò la ‘Rivoluzione d’Agosto’ e il Việt Minh ottenne il controllo del 

territorio vietnamita. L’imperatore abdicò, Trần Trọng Kim si dimise e il 2 settembre Hồ 

Chí Minh lesse la Dichiarazione d’Indipendenza, proclamando la nascita della Repubblica 

Democratica del Việt Nam (RDV). 

Alla fine del settembre 1945, la collaborazione tra Hồ Chí Minh e i servizi segreti 

statunitensi giunse al termine. Gli agenti americani operanti in Indocina vennero ritirati, 

sebbene rimanessero simpatizzanti per il neopresidente e la sua causa. A questo punto, i 

francesi colsero l’attimo per riprendere il controllo sul territorio, dando il via a 

un’escalation di eventi che portarono alla prima Guerra d’Indocina. Dal termine della 

Seconda Guerra Mondiale, dunque, i rapporti tra il presidente vietnamita e gli Stati Uniti 

peggiorarono, principalmente a causa di tre fattori. 

 
3 Ambizioso programma colonialista dell'Impero giapponese per raggruppare tutte le entità territoriali 

asiatiche - sia continentali che insulari - in un'unione economica e politica. 
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Nel capitolo cinque si analizza come il cambio di presidenza tra Roosevelt e Truman 

abbia influenzato la percezione americana di Hồ Chí Minh. Esso inizia con la descrizione 

della presidenza di Franklin D. Roosevelt, individuando quali strategie furono prese in 

considerazione per l’area dell’Indocina all’interno della visione che il presidente 

americano ebbe del mondo postbellico. Tra i piani ideati, la strategia apparentemente più 

attuabile fu quella di porre il Việt Nam sotto amministrazione fiduciaria internazionale, 

come le Filippine, territorio già controllato dagli Stati Uniti. Tuttavia, l’improvvisa morte 

di Roosevelt rese impraticabile tale strategia. Nel frattempo, la Francia stava tendando di 

riprendere il controllo dei suoi ex-possedimenti coloniali, aiutata in segreto 

dall’Inghilterra, che condivideva le medesime ambizioni imperialiste. Oltre a ciò, vi fu 

un silenzioso cambio di politica americano, alla cui radice vi fu l’ambivalenza fra il 

mantenimento di rapporti stabili con la Francia e il patrocinio dei principi legati 

all’anticolonialismo e all’autodeterminazione dei popoli. Questo giovò al governo 

francese: dal fervente atteggiamento anticoloniale rooseveltiano si passò alla politica 

filofrancese di Truman, la quale permise alla Francia di perseguire le sue mire imperialiste. 

Ciò segnò il primo passo decisivo verso l’antagonismo fra Hồ Chí Minh, il cui desiderio 

di ottenere il riconoscimento americano della RDV fu troncato, e gli Stati Uniti. 

Nel capitolo sei viene descritta invece la suggestione del sentimento anticomunista 

durante la seconda metà degli anni ‘50. Al termine del conflitto mondiale, gli Stati Uniti 

decisero di attuare una ‘hands-off policy’ nei riguardi dell’Indocina e solamente 

l’insorgere della Prima Guerra d’Indocina, a fine novembre del 1946, avrebbe indotto gli 

americani a cambiare politica. Nel frattempo, la Guerra Fredda cominciò a strutturarsi e 

a dividere il mondo in due blocchi contrapposti: le nazioni che simpatizzavano per 

l’URSS e quelle aderenti al ‘mondo libero’ statunitense. Nel 1947 la ‘Dottrina Truman’ 

influenzò sia il panorama mondiale che gli accadimenti in Indocina. I francesi, consci 

della paura ‘rossa’ che oramai dilagava, cercarono di portare la situazione a loro favore, 

attuando una propaganda pro-Francia e anti-Hồ Chí Minh per ricevere sostegno dagli Stati 

Uniti. Nel 1949 fu fondata la Repubblica Popolare Cinese che l’anno seguente, insieme 

all’URSS, riconobbe la RDV. Per gli americani ciò fu la prova definitiva che Hồ e il suo 

governo erano nemici della democrazia e dell’indipendenza del Việt Nam. La risposta 

alla minaccia comunista fu l’appoggio americano al governo di Bảo Đại. Tuttavia, per Hồ 

l’ex-imperatore era solamente un fantoccio in mano ai francesi e lo schieramento 

statunitense convinse il leader vietnamita a bollare gli Stati Uniti come nemici 

‘imperialisti’. 

Nel capitolo sette si esamina la figura dello stesso Hồ Chí Minh e di come egli venisse 

considerato un personaggio enigmatico. Si analizza come lo scetticismo nei confronti del 

presidente vietnamita e del suo passato da agente del Comintern nacque già durante i 

primi rapporti con gli agenti americani. Inoltre, viene spiegato come il carattere familiare 

e sacrale di Hồ Chí Minh, aggiunto al fervente nazionalismo, al background culturale 
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vietnamita a tratti ermetico e alla sua carriera nell’URSS e in Cina, lo resero una figura 

dalle mille sfaccettature, non tutte pienamente comprensibili agli occhi degli americani. 

Nel corso del ‘900, studiosi, militari, politici e diplomatici interessati al caso indocinese 

cercarono di analizzare la politica del leader vietnamita. Alla fine, la divisione bipolare 

sovietico-statunitense impose uno schieramento netto e definito. Hồ cercò di sfuggirvi 

pur di mantenere aperta ogni possibilità di rendere indipendente il Việt Nam, finendo 

tuttavia per aggravare la sua posizione già svantaggiata. 

Nel rispondere al quesito “perché Hồ Chí Minh da collaboratore degli Stati Uniti ne 

diventò la nemesi?”, il presente elaborato inoltre risalta come la questione coloniale abbia 

continuato a permeare sia nelle scelte politiche delle potenze mondiali, sia nei processi 

decisionali interni alla gerarchia militare e diplomatica francese, inglese e americana. In 

aggiunta, l’analisi delle fonti rivela la negligenza perpetuata dai policymakers statunitensi 

nei confronti di agenti e politici presenti in loco. Al fine di perseguire una politica estera 

filofrancese, questi arrivarono persino a omettere report e suggerimenti di questi ultimi 

dal processo decisionale. Da questo studio, in conclusione emerge lo sviluppo di una 

duplice biforcazione percettiva nei riguardi di Hồ Chí Minh. La prima, relativa ai 

policymakers e al personale situato in Việt Nam; la seconda, invece, riguardante gli agenti 

e diplomatici statunitensi e gli ufficiali francesi di stanza in loco. Le impressioni su Hồ 

Chí Minh, non solo furono determinate dalla soggettività dei singoli individui, ma furono 

condizionate dagli interessi personali o nazionali perseguiti da questi ultimi.  

Oltre alla domanda principale di questa tesi, sono emersi anche altri punti interrogativi 

secondari: cosa ha influenzato il percorso di formazione politica di Hồ Chí Minh? Perché 

avvenne la collaborazione tra Hồ e gli agenti dell’Office of Secret Services? Che 

influenza ebbe la Francia con le sue mire imperialiste sulle autorità americane? Sarebbe 

stato possibile costruire una relazione duratura tra il presidente della Repubblica 

Democratica del Việt Nam e Washington? Quali elementi resero questo personaggio così 

difficile da comprendere agli occhi degli americani? Questa tesi mira dunque a fornire 

delle risposte a tali quesiti. 

Nel capitolo conclusivo, oltre al riepilogo dei contenuti dei precedenti capitoli, viene 

presentato un pensiero finale riguardo al modello di dominazione filippino attuato dagli 

Stati Uniti. Esso fu considerato da Hồ Chí Minh un esempio riproponibile anche in Việt 

Nam come alternativa preferibile al colonialismo francese. Per ultimo, si espone 

brevemente l’esito storico delle politiche e delle prese di posizione analizzate in tutto 

l’elaborato. 

Un’ultima parola si pone sull’utilizzo della lingua italiana per la stesura della tesi. La 

scelta di tale lingua è stata prediletta in quanto dotata di una relativa neutralità nel 

panorama degli studi riguardanti il Sud Est Asiatico. Ciò è dovuto all’influenza limitata 

che l’Italia ebbe nella suddetta area, rimanendo sostanzialmente distante da un punto di 
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vista linguistico dal contesto orientalista insito nelle lingue inglese e francese. Non 

essendo stata direttamente coinvolta nei processi di formazione coloniale nel Sud Est 

Asiatico, l’Italia si pone al di fuori dello sviluppo dei moderni stati-nazione della regione. 

Questo comporta, oltre alla carenza di fonti italiane inerenti tale argomento, la mancata 

costruzione di una terminologia etnocentrica propria, rendendo l’italiano estraneo per 

natura ai medesimi concetti e alle medesime definizioni maturate dalle grandi potenze 

coloniali. L’utilizzo dell’italiano, quindi, vuole incoraggiare lo sviluppo degli studi sul 

Sud Est Asiatico in Italia; un’area che, tutt’oggi, ambisce ad accrescere la propria 

importanza economico-commerciale a livello internazionale. 
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1 
L’ascesa di Hồ Chí Minh 

Un contesto storico-politico da fine Ottocento a inizio Novecento 

L’odierno Việt Nam a inizio Novecento faceva parte della zona coloniale francese chiamata 

Indocina. La presenza europea proiettò il paese nel mondo moderno, che si ritrovò da una 

parte coinvolto nell’ampio scenario internazionale, dall’altra ad affrontare la questione del 

colonialismo. Lo scontro con una cultura del tutto nuova favorì il circolare di nuove idee, 

ispirate al pensiero Occidentale e localizzate in chiave vietnamita. Il fervente clima 

intellettuale fu la culla per numerose figure di spicco, tra le quali emerse il futuro leader 

Hồ Chí Minh (1890-1969). In questo capitolo quindi si intrecceranno brevemente le 

vicende storico-politiche in Việt Nam con la vita ed i viaggi di colui che sarà l’abile guida 

del movimento rivoluzionario vietnamita, dall’alba del XX secolo fino alle porte del 

secondo conflitto mondiale. 

1.1 L’INDOCINA ALL’ALBA DEL XX SECOLO 

Attirata da prospetti commerciali con la Cina1, la Terza Repubblica Francese pose il 

proprio sguardo sui territori del Sud-est Asiatico non ancora reclamati dai concorrenti 

britannici2 e olandesi. La scelta di approdare in Việt Nam fu giustificata dalla presenza 

già da tempo di missionari francesi, offrendo ai predicatori appoggio e protezione a causa 

della repressione cristiana. Il Việt Nam venne dunque considerato strategicamente 

rilevante, in quanto possibile punto d’appoggio navale al fine di penetrare 

commercialmente in Cina. Inoltre, la scelta di conquistare inizialmente la zona 

meridionale vietnamita si basava sulla convinzione, erronea, che il fiume Mê Kông fosse 

interamente navigabile, e che quindi permettesse di raggiungere per via fluviale le 

province cinesi dello Yúnnán e Sìchuān3. Dopo aver appurato che ciò fosse infattibile, i 

francesi si concentrarono sull’altro grande fiume del Việt Nam: il Fiume Rosso4. A parte 

per il commercio marittimo e fluviale, la presenza sul territorio di prodotti come riso, 

cotone, seta e zucchero avrebbe potuto sostenere la richiesta della madrepatria, e allo 

stesso tempo offrire opportunità di crescita nel mercato per le industrie francesi5. 

 
1 Tentarono prima l’arcipelago delle Sulu ma dovettero desistere di fronte alla pressione spagnola che stava 

rivendicando tutte le Filippine. Francesco Montessoro, Vietnam, un secolo di storia (F. Angeli, 2000), 20. 
2 Concentrata a gestire le ribellioni in India e allo scoppio della Seconda Guerra dell’Oppio (1856-1860). 

Keith W. Taylor, A History of the Vietnamese, New edizione (Cambridge: Cambridge University Press, 

2013), 447. 
3 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 21–22. 
4 Taylor, A History of the Vietnamese, 446. 
5 Taylor, A History of the Vietnamese, 447–48. 
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L’istituzione dell’Indocina, parte del progetto coloniale della Terza Repubblica francese, 

fu il risultato di una serie di trattati ineguali6 stipulati con la monarchia vietnamita nel 

corso del 1800. La zona a Sud del Việt Nam fu conquistata nel 1862 con il Trattato di Sài 

Gòn, area che sarebbe diventata la colonia della Cocincina7. Seguì nel 1883 il Trattato di 

Harmand, che delineò ufficialmente la zona del Tonchino 8  e del Regno d’Annam 

(rispettivamente Nord e Centro Việt Nam), quest’ultimo rimasto in gestione alla corte di 

Huế sotto supervisione francese9. La condizione del Việt Nam di stato tributario10 cinese 

fu l’ultimo problema da risolvere per avere un controllo totale sul territorio vietnamita. In 

una serie di battaglie tra le truppe Qīng e francesi combattute tra il 1884 ed il 1885 (Guerra 

Franco-Cinese o Guerra del Tonchino), i francesi riuscirono a strappare alla Cina il 

Trattato di Tiensin: firmando il patto, l’Impero Celeste riconobbe il protettorato francese 

su Tonchino e Annam. Il 6 giugno 1884, col Trattato di Patenôtre, i sigilli imperiali 

consegnati dalla dinastia Qīng alla monarchia vietnamita vennero fusi, atto che sancì 

ufficialmente la cessazione del Việt Nam come stato tributario11. Nel 1887 l’Indocina 

Francese prese forma, dopo l’avvenuto inglobamento del protettorato cambogiano. Ma 

l’estensione definitiva si ebbe nel 1893 con l’annessione del territorio laotiano12. 

Punto cruciale per il controllo del Việt Nam fu l’implementazione di nuove politiche di 

gestione e amministrazione del territorio. Paul Doumer (1857-1932), governatore della 

colonia dal 1897 al 1902, inaugurò una nuova fase del periodo coloniale francese in 

 
6  La serie di trattati stipulati tra potenze occidentali ed Estremo Oriente nel diciannovesimo e inizio 

ventesimo secolo vennero chiamati ‘trattati ineguali’ in quanto non rispettavano un equo bilanciamento tra 

i contraenti. Tony Chafer, «Imperial Policy», in A Historical Companion to Postcolonial Literatures - 

Continental Europe and Its Empires, a c. di Prem Poddar et al. (Edinburgh University Press, 2008), 157–

58, https://doi.org/10.3366/j.ctt1g0b6vw.81. 
7 Il nome Cocincina deriva dal termine arabo Kawci min Cin, letteralmente ‘Kawci della Cina’. La parola 

Kawci deriva da Giao Chỉ, nome con cui i cinesi si riferivano al Việt Nam quando commerciarono sulle 

coste indiane, africane e arabe all’inizio del quindicesimo secolo. Taylor, A History of the Vietnamese, 472. 
8 Il termine Tonchino derivava dalla pronuncia europea della capitale nordvietnamita Đông Kinh (prenderà 

il nome di Hà Nội nel 1831). Taylor, A History of the Vietnamese, 272. 
9 An Nam era il termine con cui la dinastia Qīng abitualmente chiamava il Đại Việt, nome del regno del 

Việt Nam dell’epoca. Taylor, A History of the Vietnamese, 398. 
10 Nel corso della storia, durante l’espansione dell’impero cinese, fu prassi comune per gli stati più vicini 

al ‘centro’ riconoscerne la superiorità e venire inclusi come province interne. Invece, con le altre entità 

statali, i cinesi costituirono un sistema di istituzioni, norme e relazioni economiche e culturali a cui John 

King Fairbank diede il nome di sistema tributario. Questo sistema bilaterale di stampo confuciano era 

incentrato sul riconoscimento della potestà dell’imperatore da parte dell’autorità regnante estera, la quale 

veniva poi investita del diritto di governare sul proprio territorio. Iniziava allora un rapporto pacifico di 

scambi tra ambo le parti, volto al profitto e alla reciproca intesa. Curioso notare come, una volta nominati 

stato tributario da parte della Cina significava accettare un parziale sinizzazione, col vantaggio di essere 

identificati come ‘civilizzati’. Per maggiori informazioni si consiglia la lettura di John King Fairbank, The 

Chinese World Order: Traditional China’s Foreign Relations (Cambridge: Harvard University Press, 1968). 
11 Taylor, A History of the Vietnamese, 471–77. 
12 Anche se la Thailandia riuscì a sfuggire al giogo coloniale delle potenze europee, rispettivamente nel 

1867, 1893, 1904 e 1907, firmò quattro trattati con la Francia che lo privarono di 467.500 km2 di terra 

posseduti in Laos e Cambogia. Eiji Murashima, «Opposing French colonialism: Thailand and the 

independence movements in Indo-China in the early 1940s», South East Asia Research 13, n. 3 (2005): 

333-383 
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Indocina con il programma di mise en valeur13. Tale sistema sarà destinato a perdurare, 

seppur con qualche aggiustamento, fino alla fine della dominazione francese nel 194514. 

Grazie alle riforme implementate dal governatore, agli inizi del Novecento l’Indocina 

diventò una risorsa fondamentale per l’economia francese. Tramite la realizzazione di 

infrastrutture adeguate, la produzione ed esportazione di prodotti quali riso e carbone fu 

seconda solamente a quella Birmana e Mancese. La presenza sul territorio di metalli come 

zinco e stagno non fece altro che giovare al mercato francese, che ricavò ulteriori profitti 

dalla coltivazione del caucciù, elemento basilare per la crescente industria automobilistica. 

Lo sviluppo economico dell’Indocina si accompagnò alla crescita delle speculazioni 

finanziarie, dovuto anche al peculiare carattere monetario indocinese: in Indocina difatti 

circolava una moneta diversa dalla valuta francese, la piastra, emessa dalla sede di Hà 

Nội della Banca d’Indocina (fondata a Parigi nel 1875), che coi suoi prestiti finanziò i 

progetti infrastrutturali (strade, ferrovie, canali, porti) del paese15. Ultimo punto delle 

riforme attuate in Indocina, ma non meno importante, fu l’istituzione dei monopoli su 

sale, alcol e oppio, i quali provvidero circa al 70% del budget francese16. Di queste tre 

régie, l’oppio garantì un quarto delle entrate totali dell’Indocina17, prodotto soprattutto 

consumato dalle fasce sociali vietnamite più abbienti. 

L’educazione scolastica fu un tassello importante per il processo coloniale in Việt Nam. 

Doumer estese il modello scolastico ‘franco-annamita’ che già dal 1861 era presente in 

Cocincina: l’istruzione era infatti impartita in francese e il Quốc Ngữ18 affiancato allo 

studio dei caratteri. Si posero così le basi per creare così un’élite occidentalizzata, ma non 

vi fu mai tuttavia una ‘francesizzazione’ totale. Due opinioni divergenti si delinearono: 

da un lato vi era chi propendeva per una assimilazione totale del Việt Nam, dall’altra chi, 

tramite una “missione civilizzatrice”, aspirava a una associazione che ne preservasse 

l’identità. Nonostante tutto un denominatore comune univa le due linee di pensiero: la 

volontà di impedire l’ascesa di uno spirito nazionalista vietnamita19. Tuttavia, come si 

vedrà più avanti, ciò fu stimolato proprio dalle decisioni e dalle politiche francesi, che 

lasciarono, nella loro indecisione, uno spazio d’azione per la popolazione vietnamita. 

 
13 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 76–83. 
14 Taylor, A History of the Vietnamese, 447. 
15 Nel 1898 cominciò la realizzazione della linea per collegare Hà Nội sia allo Yúnnán che a Sài Gòn, la 

quale poi venne estesa verso le frontiere, collegando prima la Cambogia e successivamente il Siam. La rete 

stradale fu ampliata e i porti di Sài Gòn e Hải Phòng divennero le principali arterie di un commercio in 

costante crescita. Vennero installate le linee elettriche nel 1892 nei centri di Hà Nội e Hải Phòng, mentre il 

telegrafo fu introdotto già nel 1880. Mathilde Kang e Martin Munro, Francophonie and the Orient 

(Amsterdam University Press, 2018), 50, https://doi.org/10.2307/j.ctv80cd6t. 
16 Dixee R. Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground: The OSS in Vietnam, 1944-1945» (2001). 
17 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 73. 
18 Trascrizione in alfabeto romano della lingua vietnamita, sviluppato dai portoghesi e successivamente dai 

missionari gesuiti per l’evangelizzazione. La scrittura tuttavia utilizzata quotidianamente al tempo era il 

Chữ Nôm, ovvero l’uso di sinogrammi e di altri caratteri coniati da quelli cinesi. Taylor, A History of the 

Vietnamese, 288–89. 
19 Taylor, A History of the Vietnamese, 467–68. 
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Nei primi decenni si assistette dunque a una profonda crisi nella società vietnamita. 

L’imposizione della struttura amministrativa francese e dell’economia coloniale ebbero 

effetti sociali profondi e a tratti devastanti, specialmente nelle campagne. Il regime fiscale 

introdotto dalle autorità coloniali incrementò la povertà rurale, aumentando la dipendenza 

dei contadini alle strutture latifondiste, specialmente in Cocincina. Le grandi piantagioni 

furono organizzate su base industriale, dove i coolies non godevano di diritti o di paghe 

adeguate, ritrovandosi vincolati al sistema. Simili erano le condizioni degli operai 

industriali (nuova classe sociale per la società indocinese), a cui non erano riconosciuti i 

basilari diritti sindacali. Si venne a creare anche un’esile borghesia vietnamita di piccoli 

e medi imprenditori. Questi fenomeni erano legati alla crescente urbanizzazione e alla 

forte crescita demografica, specialmente nel Tonchino, che portarono ad un’emigrazione 

verso sud20. 

La resistenza alla presenza francese si manifestò già all’epoca dei primi missionari 

francesi21 che subirono periodici episodi di persecuzione da parte delle autorità locali o 

leader di altre religioni22. In Cocincina, i dissidenti e le persone che mostravano resistenza 

al dominio francese tendevano a riunirsi attorno a figure mistiche che, rifugiatesi nelle 

località più montagnose, non accettavano le autorità terrene23 . In Annam invece, la 

provincia di Nghệ An era da tempo famosa per essere un focolaio di rivolte contro i vari 

‘usurpatori’ nel corso della storia, ultimi dei quali i colonialisti francesi, e non a caso i 

suoi abitanti si guadagnarono l'appellativo di “những con trâu Nghệ An” (i bufali di Nghệ 

An)24. Nel 1920 furono i giovani di quest’area ad aderire ai primi gruppi nazionalisti e 

comunisti. Inoltre, molte figure rivoluzionarie nacquero a Nghệ An, tra cui il futuro leader 

della Repubblica Democratica del Vietnam, Hồ Chí Minh. Egli, terzo di quattro fratelli, 

nacque nel villaggio di Kim Liên, distretto di Nam Đàn, il 19 maggio 189025. Il nome 

datogli alla nascita fu Nguyễn Sinh Cung, ma al decimo anno di età fu cambiato in 

Nguyễn Tất Thành, che significa “colui che sarà vittorioso”26. In età adolescenziale, oltre 

a saper padroneggiare la lingua vietnamita, era già a conoscenza dei caratteri cinesi, 

indispensabili per l’educazione confuciana27. 

 
20 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 86–92. 
21 I primi missionari francesi giunsero sulle coste indocinesi alla fine del Settecento. Taylor, A History of 

the Vietnamese, 288–89. 
22 Per maggiori informazioni riguardanti il cattolicesimo in Vietnam si consiglia di leggere il capitolo  

‘Christianity’ di Taylor, A History of the Vietnamese, 287–90. 
23 Taylor, A History of the Vietnamese, 459–63. 
24 William J. Duiker, Ho Chi Minh: A Life (New York: Hachette Book Group USA, 2000), 23. 
25 Data universalmente riconosciuta dal governo vietnamita, anche se ci sono controversie in merito sia al 

loco preciso di nascita, sia in merito alla data. Jean Lacouture, Ho Chi Minh, 1987a ed., I gabbiani (Il 

Saggiatore, s.d.), 20. 
26 In Việt Nam, come anche in altri paesi dell’Asia, cambiare il nome di nascita era una pratica molto 

frequente. Tradizionalmente il nome ufficiale del bambino veniva scelto intorno al decimo anno di età, in 

quanto il tasso di mortalità infantile risultava molto elevato. Per maggiori informazioni riguardo i nomi 

vietnamiti, si consiglia la lettura di United States Central Intelligence Agency, Vietnamese Personal Names, 

1961 
27 Duiker, Ho Chi Minh, 25–27. 
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Sempre in Annam fu rilevante un movimento che si sparse anche tra il ceto dei letterati, 

il Cần Vương. Il funzionario di corte Tôn Thất Thuyết organizzò nel 1885 un attacco 

contro le truppe francesi a Huế per sviarle e rifugiarsi col giovane principe Hàm Nghi 

nelle montagne vicino ai confini laotiani. Da lì emanò una proclamazione per esortare i 

vietnamiti a prendere le armi e ribellarsi ai francesi in nome del principe. Il chiếu Cần 

Vương (l’appello lealista) suscitò un moto popolare che diede filo da torcere ai soldati 

francesi e talvolta ebbe risvolti anticristiani, portando all’uccisione di migliaia di fedeli. 

Il movimento raggiunse il Tonchino, dove i francesi riuscirono a sedare la rivolta solo 

alleandosi con delle tribù di minoranze etniche montane ostili ai vietnamiti, mentre in 

Annam il movimento venne represso solamente nel 189528. Anche il padre di Hồ Chí 

Minh, il letterato e funzionario Nguyễn Sinh Sắc, partecipò a questo movimento29. 

Il contesto tradizionale vietnamita, nel corso della storia influenzato dalla cultura cinese, 

vide un lento declino: i villaggi si disgregavano e i simboli imperiali erano sempre più 

deboli. La monarchia di Huế formalmente riuscì a sopravvivere, ma di fatto la corte, 

presidiata anche da consiglieri francesi, e lo stesso sovrano, furono un fantoccio del 

governo coloniale. Il controllo della corte consentì ai francesi di avere maggiori libertà di 

manovra e di eseguire una repressione più dura sull’Annam e sul Tonchino rispetto alla 

Cocincina. Questa crisi identitaria si manifestò nel tempo con la nascita di una miriade di 

culti, sette sincretistiche, movimenti politici e società segrete come tentativo di costruire 

nuovi punti di riferimento del tutto moderni30. Una crisi simile investì anche la vicina 

Cina, dove la dinastia imperiale Qīng, rifiutando le riforme moderniste di Kāng Yǒuwéi 

(1858-1927), si dimostrò incapace di rinnovarsi di fronte al progresso. L’Impero Celeste 

cessò di esistere nel 1911 dopo la rivolta dello Xīnhài, aprendo le porte alla Repubblica 

di Sun Yat-Sen31. 

1.2 IL PRIMO NOVECENTO 

I primi anni del XX secolo furono segnati da un ricco dibattito intellettuale in Việt Nam. 

Il ceto colto cominciò ad abbozzare progetti politici basati sullo stato-nazione moderno, 

paradossalmente proprio grazie all’influenza della cultura francese e tramite la traduzione 

dei testi del pensiero occidentale. Tale movimento intellettuale inoltre non era ristretto ai 

confini vietnamiti, ma faceva parte di un contesto più ampio che abbracciava anche i paesi 

limitrofi. Infatti, la rete di contatti infatti abbracciava Cina, Giappone e Việt Nam permise 

il circolo di idee innovative in risposta ai cambiamenti sociopolitici di inizio secolo32. I 

maggiori esponenti di questa dinamicità intellettuale furono Phan Bội Châu (1867-1940) 

 
28 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 51–64. 
29 Duiker, Ho Chi Minh, 28. 
30 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 51–64. 
31 Helwig Schmidt-Glintzer, La Cina contemporanea: dalle guerre dell’oppio a oggi (Carocci, 2002), 39–

52. 
32 Taylor, A History of the Vietnamese, 488. 
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e Phan Châu Trinh (1872-1916). Il grado d’influenza che essi esercitarono risultò evidente 

anche quando il giovane Nguyễn Tất Thành, insegnante alla scuola Dục Thanh, 

incoraggiò gli studenti a scegliere per quale tra i due nazionalisti parteggiare; tuttavia, il 

futuro Hồ Chí Minh era convinto che per comprendere a pieno la situazione del loro paese, 

e dunque per trovare una soluzione per l’indipendenza del Việt Nam, fosse necessario 

recarsi all’estero33. 

Phan Bội Châu, anch’esso nato a Nghệ An, partecipò da giovane alla rivolta del Cần 

Vương e riuscì a superare gli esami imperiali nel 1903, ricevendo il grado di cử nhân34. 

L’anno successivo fondò la Việt Nam Duy Tân Hội (Lega per la Modernizzazione del 

Việt Nam), movimento che mirava all’indipendenza del paese e al suo progresso, 

ottenibile anche attraverso l’uso della forza. Allacciò rapporti con i vecchi sostenitori del 

Cần Vương, compreso il padre di Hồ Chí Minh. Tuttavia, conscio della debolezza delle 

istituzioni imperiali, prese come modello il Giappone, che nel 1905 era riuscito a 

sconfiggere una potenza occidentale, l’Unione Sovietica. In quello stesso anno dunque si 

strasferì a Yokohama, dove frequentò il riformista Liáng Qǐchāo (1873-1929) e gli 

esponenti della Tóngménghuì, il gruppo organizzato da Sun Yat-Sen che aveva come 

obiettivo la formazione della Repubblica in Cina. Qui fondò il Đông Du, un movimento 

che raccolse studenti vietnamiti benestanti presenti nelle accademie (anche militari) 

giapponesi. Il 1908 fu un anno segnato da una serie di rivolte in Việt Nam, causate 

dell’aumento delle tasse e della situazione degradante delle corvées. Le manifestazioni di 

marzo, operate dalla Lega Duy Tân nelle province dell’Annam, furono sedate dalle truppe 

coloniali col sangue35 . Come riportato su un documento della Secret Police del 23 

febbraio del 1920, anche il diciottenne Tất Thành partecipò alle rivolte del 190836.  Anche 

nel Tonchino vi furono delle ribellioni, seguite da violente repressioni: le organizzazioni 

nazionaliste dovettero riunirsi in clandestinità o emigrare all’estero. Tuttavia, la Francia 

fece pressione sul Giappone per ostacolare i fuggitivi: nel 1909 anche Phan Bội Châu fu 

espulso, trovando rifugio in Cina dove si allacciò alle società segrete cinesi, di cui molte 

avevano impronte nazionaliste e anarchiche. Nel 1912, Phan Bội Châu sciolse la Lega 

Duy Tân, creando al suo posto la Việt Nam Quang phục Hội. Quest’ultima, fondata a 

Canton, assunse toni sempre più terroristici: seguirono infatti una serie di attentati in 

territorio vietnamita che suscitarono la dura reazione francese e l’incarcerazione del suo 

leader in Cina37. Anni dopo, nel 1926, le nuove generazioni annamite si riunirono per 

 
33 Duiker, Ho Chi Minh, 42. 
34 Equivalente al baccalaureato. Per maggiori informazioni riguardanti i vari gradi degli esami imperiali in 

Việt Nam si consiglia la lettura del capitolo “Imperial Confucian Constitutionalism” in Bui Ngoc Son, 

Confucian Constitutionalism in East Asia (Place of publication not identified: Routledge, 2017), 81–116. 
35 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 108. 
36

 Confidential announcement n.291: una copia del documento originale è consultabile all’interno del 

Museo di Ho Chi Minh (Bảo tàng Hồ Chí Minh) a Ho Chi Minh City. 
37 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 110–14. 
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formare un’organizzazione clandestina associata alla phục Hội: nel tempo cambiò vari 

nomi e obiettivi ma generalmente viene riconosciuta col nome di phục Việt38. 

Phan Châu Trinh invece, nato in Annam da una famiglia di letterati, passò gli esami 

imperiali di grado di phó bảng39 e acquisì una posizione al Ministero dei Riti a corte. Si 

dimise però nel 1905 per perseguire la carriera politica. Come il suo conoscente Phan Bội 

Châu, fu favorevole alla modernizzazione del suo paese, ma senza la tendenza 

rivoluzionaria che caratterizzava la Lega Duy Tân. Infatti, fu un tenace oppositore ai 

programmi violenti di Phan Bội Châu, preferendo la linea moderata, come testimonia una 

lettera che inviò al governatore generale Paul Beau nel 1906, denunciando l’oppressione 

coloniale ma auspicando a una maggiore collaborazione tra francesi e vietnamiti per 

implementare riforme modernizzatrici. L’adesione di Phan Châu Trinh alle idee 

repubblicane e democratiche europee gli costò la reputazione di ‘elemento pericoloso’, 

facendolo arrestare e inviare al bagno penale sull’isola di Côn Đảo nel 1908. Nel 1911 fu 

graziato ed espatriato in Francia40. 

1.2.1 Hồ Chí Minh comincia a viaggiare 

Come già anticipato, Tất Thành, in cerca della propria risposta alle problematiche del suo 

paese, volle scrutare possibili soluzioni ampliando i propri orizzonti. Nel 1911, dopo il 

breve periodo come docente alla scuola Dục Thanh, si spostò a Sài Gòn prendendo 

seriamente in considerazione l’opzione di viaggiare all’estero. Fu così che si imbarcò 

come aiuto-cuoco su La Touche-Tréville, facendosi chiamare Ba41. Attraccò in Asia, 

Africa, America ed Europa, in un viaggio che sarà di estrema importanza per lo sviluppo 

del suo pensiero. Vedendo le altre realtà coloniali, ma anche i ceti poveri comunque 

presenti comunque nei paesi più avanzati dell’epoca, il futuro leader acquisì una maggiore 

comprensione della situazione contemporanea e una visione della realtà globale. 

Nel 1913 Ba ebbe il suo primo contatto col mondo americano: attraccando a New York e 

Boston42, il futuro Hồ Chí Minh venne a conoscenza dell’effettivo sviluppo e progresso 

tecnologico che caratterizzava l’America a quel tempo. Della sua permanenza negli Stati 

Uniti si conosce ben poco, ma le testimonianze lo videro come domestico in una famiglia 

benestante e come partecipante alle riunioni di attivisti come la Universal Negro 

Improvement Association ad Harlem43. Successivamente lasciò il continente americano e 

si spostò a Londra: qui affinò ulteriormente il suo inglese e continuò la corrispondenza 

cominciata in America con Phan Châu Trinh, il quale si era stabilito in Francia. Svolgendo 

lavori umili, nel tempo libero prendeva lezioni d’inglese con un insegnante italiano in 

 
38 Taylor, A History of the Vietnamese, 105. 
39 Equivalente al titolo di dottorato. 
40 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 108–9. 
41 Lacouture, Ho Chi Minh, 26. 
42

 Informazione reperibile dalle mappe all’interno del Museo di Ho Chi Minh (Bảo tàng Hồ Chí Minh) a 

Ho Chi Minh City. 
43 Duiker, Ho Chi Minh, 48. 
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Hyde Park; inoltre si alleò all’organizzazione clandestina Lao Động Hải Ngoại (i 

lavoratori d’oltremare)44. 

Nel 1917, Ba decise di andare in Francia, probabilmente incoraggiato dal crescente 

numero di vietnamiti che stavano lavorando per i francesi durante il periodo della Prima 

Guerra Mondiale, e per il fatto che Phan Châu Trinh fosse stato riconosciuto come leader 

di questa comunità45. Negli anni in cui abitò in Francia, il futuro leader si avvicinò ai 

gruppi di sinistra, soprattutto al Partito Socialista Francese, affascinato dalla somiglianza 

tra la situazione del colonizzato e quella del proletariato. In questo periodo sceglie di 

chiamarsi Nguyễn Ai Quoc (Nguyen il patriota). Il giovane Ai Quoc a Parigi visse 

modestamente, trascorrendo molto del suo tempo libero nella libreria Jemmapes (la stessa, 

dicono, frequentata da Trockij), oppure nelle sale di lettura della Biblioteca Nazionale o 

della Sorbonne46. Sin dal suo arrivo si informò sulle condizioni di vita dei lavoratori 

vietnamiti e si inserì nel gruppo di discussione chiamato ‘Club du Fauborg’ 47 . Lì 

cominciò a farsi un nome, incuriosendo i partecipanti con i suoi discorsi sulla questione 

coloniale indocinese: iniziò a scrivere per il giornale comunista Humanité48 su invito di 

Paul Vaillant-Couturier, e per quello socialista Le Populaire49, su richiesta del nipote di 

Karl Marx, Jean Linguet50. Conobbe rivoluzionari annamiti come Phan Văn Trường 

(1876-1933) e fondò la sua prima organizzazione, l'Association des patriotes annamites 

(l’Associazione dei Patrioti Annamiti), il cui obiettivo era contrastare il regime francese 

in madrepatria, pur mantenendo toni non rivoluzionari: ciò permise di avvicinare 

all’associazione un maggior numero di persone e di accogliere simpatizzanti di altre 

organizzazioni affini come quelle coreane e tunisine51. 

Il secondo contatto tra il futuro Hồ Chí Minh e gli americani, anche se mancato, fu in 

occasione della Conferenza di Pace di Parigi nel 191952. In questa circostanza Nguyễn Ai 

 
44 Lacouture, Ho Chi Minh, 27. 
45 Duiker, Ho Chi Minh, 49–50. 
46 Lacouture, Ho Chi Minh, 30. 
47 Fondato da Leo Poldes nel 1918. I membri del club si riunivano in vari luoghi a Parigi per discutere di 

svariati argomenti che spaziavano dalla politica, alle scienze e all’occulto. Per maggiori informazioni si 

consiglia la lettura dell’articolo di Isabelle Bronk, «Le Club du Faubourg», The Modern Language Journal 

18, n. 3 (1933): 194–96.  
48 Fondato nel 1904 dal socialista Jean Jaurès, sarà la voce ufficiale del Partito Comunista Francese dal 

1920 al 1994. Continua tutt’oggi a essere un quotidiano di carattere generalista. Sito ufficiale online: 

«L’Humanité», L’Humanité, consultato 1 agosto 2020, https://www.humanite.fr/. 
49 Fu l’organo ufficiale del partito socialista S.F.I.O. (Sezione Francese dell’Internazionale Operaia) ed 

ebbe come direttore Léon Blum dal 1927 fino alla sua morte nel 1950. Parti socialiste SFIO e Parti socialiste, 

«Le Populaire», Bibliothèque nationale de France, 1916, http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/cb34393339w/date. 
50 Lacouture, Ho Chi Minh, 30. 
51 Duiker, Ho Chi Minh, 53. 
52 Conferenza di pace svoltasi a Parigi in seguito alla fine della Prima Guerra Mondiale che durò da gennaio 

a giugno 1919. I negoziati, che vennero effettuati solamente tra i vincitori del conflitto, oltre alla stipula dei 

vari trattati di pace discuterono anche la ridefinizione dei territori europei, il controllo degli armamenti, la 

riparazione dei danni del conflitto, la fondazione della Società delle Nazioni e la questione 

dell’imperialismo. Mario Del Pero, Libertà e impero  gli Stati Uniti e il mondo, 1776-2006 (Roma [etc.]: 

Laterza, 2008).   
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Quốc (NAQ) cercò in tutti i modi di approcciarsi al presidente Wilson per denunciare la 

situazione annamita. Insieme a Phan Văn Trường formulò un programma dai toni 

moderati per l’emancipazione del popolo vietnamita. La dichiarazione fu poi datata il 18 

giugno 1919 a nome dell'Associazione dei Patrioti Annamiti53. Il colonnello Edward 

Mandell House (1858 – 1938), a quel tempo consigliere del presidente Wilson per la 

delegazione americana a Versailles, scrisse una breve risposta alla richiesta di NAQ, 

informandolo che la sua lettera sarebbe stata recapitata al presidente, ma non ci fu nessuna 

ulteriore comunicazione. Nonostante il fallimento dell’incontro, la popolarità di quel 

giovane che cercò di far applicare al suo popolo i ‘Quattordici punti di Wilson’54 non 

tardò ad arrivare: il messaggio internazionale di NAQ riscosse entusiasmo non solo tra i 

vietnamiti, ma anche tra i francesi, africani e tra gli abitanti delle Antille. Questo 

improvviso entusiasmo collettivo fece preoccupare anche le autorità francesi: la polizia 

rintracciò le sue origini, riuscendo a risalire ai suoi comportamenti rivoltosi di dieci anni 

prima, senza però avere prove a sufficienza per accertare effettivamente che Nguyễn Ai 

Quốc fosse Nguyễn Tất Thành. Nonostante ora fosse tenuto sott’occhio dagli agenti 

francesi, Ai Quốc fu il primo aderente annamita alla Gioventù Socialista, dove incontrò 

presto vari rappresentanti della Terza Internazionale, che furono importanti per le 

decisioni future del giovane vietnamita55. 

1.3 GLI ANNI VENTI 

Mentre la Prima Guerra Mondiale sconvolgeva l’Europa e in Cina cominciava il periodo 

dei Signori della Guerra56, in Việt Nam i moti insurrezionali rimasero limitati, seppur 

persistenti. Nel frattempo, Phan Bội Châu nel frattempo venne rilasciato nel 1917 e si 

stabilì ad Hángzhōu, dove collaborò giornalisticamente col Guómíndǎng, il partito che 

succedette la Tóngménghuì, segnando l’inizio del suo ritiro dalla politica attiva. Nei 

territori centro-settentrionali del Việt Nam ci fu qualche episodio di ribellione, mentre in 

Cocincina cominciarono a riunirsi gli intellettuali presenti negli ambienti di culto taoista 

o altre sette religiose. Tutti i tentativi di ribellarsi al giogo coloniale non ebbero la portata 

o la potenza di portare a vittorie significative. Infatti, il governatore generale dell’epoca 

Albert Serraut (1872-1962) fu saldo nella sua avversione all’assimilazione dei popoli 

indocinesi e portò avanti i progetti iniziati dal suo predecessore Doumer, come testimonia 

la sua pubblicazione La Mise en valeur des colonies françaises del 192357. Oltre a ciò, 

 
53 Duiker, Ho Chi Minh, 53. 
54 Programma di pace annunciato dal presidente Wilson composto in quattordici punti e divisi in tre parti: 

una prima parte dedicata all’internazionalismo, la seconda alle questioni territoriali e il principio di 

autodeterminazione, mentre l’ultima alla creazione di un’organizzazione internazionale per garantire la 

libertà e la pace. Del Pero, Libertà e impero  gli Stati Uniti e il mondo, 1776-2006, 211–13. 
55 Lacouture, Ho Chi Minh, 30. 
56  Periodo dal 1916 al 1929, dove la Repubblica cinese fu divisa in varie cricche, con capi militari 

costantemente in opposizione fra di loro. Schmidt-Glintzer, La Cina contemporanea, 51–52. 
57 Taylor, A History of the Vietnamese, 492. 



21 

 

Serraut favorì in Cocincina l’ascesa politica di una piccola rappresentanza borghese 

fedele alla Francia, tramite la legge elettorale del 192258. 

Dopo la Prima Guerra Mondiale, la situazione sociale nel Tonchino, Annam e Cocincina 

si presentava variegata. In Tonchino e in Annam vi furono vari esponenti che 

inneggiavano alla collaborazione francese, difendendo l’idea di fusione tra ‘Oriente’ e 

‘Occidente’ subalterna al dominio coloniale. Altri, più tradizionalisti, auspicavano a un 

ritorno di maggiori poteri alla monarchia, all’epoca governata dal sovrano Khải Định 

(1885-1925). I giovani intellettuali invece, poco attratti dalla cultura tradizionale ma 

circondati dalla società confuciana, erano affascinati dalla rivoluzione d’Ottobre e dalle 

figure di Nietzsche, Gandhi e Lenin. Molti decisero di intraprendere l’attività politica, che 

spesso comportava l’esilio o la clandestinità. In Cocincina d’altro canto l’élite agraria 

aveva acquisito una vera e propria ‘coscienza di classe’ che difendeva i propri interessi. 

Esponente di tale élite fu Bùi Quang Chiêu (1873-1945), fondatore del giornale La 

Tribune Indigène e di uno dei primi partiti politici, il Đảng Lập Hiến (Partito 

Costituzionalista), con rappresentanti vietnamiti che vennero eletti nel Consiglio 

coloniale59. La figura che invece rappresentò la voce giovanile fu Nguyễn An Ninh (1900-

1945): questo studioso avverso alla politica coloniale si fece portatore del pensiero 

democratico in Cocincina, attraverso un gruppo di pensiero filo-costituzionalista 

chiamato Jeune Annam, comprendente anche una rappresentanza francese60. 

Successivamente, Serraut venne sostituito da Martial Henri Merlin, in carica dal 1922 al 

1925. Egli rifiutò ogni istanza proveniente dai riformisti moderati, alimentando la 

frustrazione del popolo vietnamita e distruggendo così il sogno di un’amicizia franco-

annamita61. Nel frattempo, in sincronia con gli avvenimenti rivoluzionari svoltisi in Cina 

negli anni 2062, alcuni ex militanti della Phục Hội si riunirono alla fine del 1923 per 

fondare la Tâm Tâm Xã63, un gruppo che unì l’esperienza terroristica dei loro predecessori 

coi germogli del pensiero comunista: non a caso, alcuni dei loro membri presero contatti 

con i sovietici a Canton. Nel 1925 Phan Bội Châu venne catturato dalla polizia francese 

di Shànghǎi e portato ad Hà Nội per essere processato. Alla notizia della condanna 

all’ergastolo, vennero organizzate manifestazioni e inviate petizioni anche oltremare, 

come alla Corte permanente di giustizia internazionale64. 

 
58 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 118. 
59 Il Consiglio fu istituito nel 1880 ed era il centro del potere dei coloni francesi in Cocincina. Taylor, A 

History of the Vietnamese, 497–99. 
60 Taylor, A History of the Vietnamese, 500–502. 
61 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 125–27. 
62 Nel 1921 venne fondato il Partito Comunista Cinese (PCC), a cui seguirono gli scioperi proletari del 

biennio 1922-1923. Inoltre, vi fu l’alleanza tra il Guómíndǎng, guidato ora dal generale Chiang Kai-Shek 

(1887-1975), e il PCC. Schmidt-Glintzer, La Cina contemporanea, 58–61. 
63 Letteralmente “Unione dei cuori pulsanti” ma, essendo tâm il termine che identifica sia il centro emotivo 

che mentale, potrebbe essere tradotta anche come “Unione delle menti in risonanza”. 
64 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 122–25. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Shanghai_pron.ogg
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In Francia, le elezioni del 1924 portarono alla creazione di un governo progressista, e 

venne designato come nuovo governatore generale Alexandre Varenne, in carica fino al 

1928. L’esponente socialista dimostrò simpatia nei confronti della vivacità vietnamita e 

tramutò l’ergastolo di Phan Bội Châu in arresti domiciliari. Varenne al suo arrivo dovette 

confrontarsi anche con la questione della successione dinastica, data la morte del sovrano 

Khải Định il novembre del 192565. L’amministrazione francese richiamò in patria il suo 

successore, Bảo Đại (1913-1997), che stava studiando in Francia. L’ultimo imperatore 

del Việt Nam salì al trono nel 1926, inaugurando una monarchia costituzionale e 

appuntando il giovane cattolico Ngô Đình Diệm (1901-1963) al dicastero degli Interni. 

Le deboli novità istituzionali delusero i nazionalisti moderati, sempre più convinti della 

subordinazione della corte al regime coloniale. A testimonianza della fragilità del sistema, 

Diệm si dimise pochi mesi dopo l’accettazione della carica. I membri del partito 

costituzionalista tesero così a diventare sempre più un partito elitario, non riuscendo a 

integrare i nuovi movimenti popolari che si stavano via via formando. Ciò contribuì al 

tramonto dei nazionalisti moderati, soprattutto in Cocincina66. 

Sempre nel 1926, Nguyễn An Ninh, nel suo giornale La Cloche Fêlée, pubblicò il 

Manifesto di Karl Marx, una svolta radicale che prese in contropiede gli aderenti al Jeune 

Annam67. Nel giugno dello stesso anno a Phan Châu Trinh, ormai vecchio e malato, fu 

concesso il permesso di rientrare in patria, dove si stabilì a Sài Gòn. Purtroppo, morì pochi 

mesi dopo e al suo funerale, a cui parteciparono migliaia di persone, furono presenti sia 

esponenti del nazionalismo radicale che del costituzionalismo moderato68. La sua morte 

ebbe un’eco importante: le proteste studentesche si moltiplicarono e molti studenti furono 

espulsi, emigrando in Cina o in Francia, portando alla disgregazione del gruppo Jeune 

Annam. Quelli che giunsero in Francia acquisirono esperienze politiche per poi tornare 

in madrepatria per diffondere il pensiero stalinista o trotskista. Altri invece da Parigi 

giunsero a Mosca per aderire alla Terza Comunista Internazionale (Comintern), la quale 

prometteva la rivoluzione mondiale. Si vide anche un aumento dell’apertura di varie 

testate giornalistiche in lingua vietnamita che aumentarono il dibattito sociopolitico 

intellettuale, ma molte di esse ebbero breve durata69. 

Un tipo di aggregazioni presente in Cocincina fu di carattere settario o messianico. La più 

influente tra queste fu la setta religiosa Cao Đài. Fondata nel 1926 dal profeta Ngô Văn 

Chiêu (1878-1932), questa religione presenta un carattere sincretico, riunendo a sé tutte 

le grandi religioni, varie correnti di pensiero e figure intellettuali. Sostenitori del 

caodaismo furono sia i latifondisti e l’élite cocincinese, sia i contadini e le persone più 

povere, accomunati dal bisogno di ritrovare un’identità culturale che venne spezzata dalle 

 
65 Taylor, A History of the Vietnamese, 492–95. 
66 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 131. 
67 Taylor, A History of the Vietnamese, 500–502. 
68 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 125. 
69 Taylor, A History of the Vietnamese, 503. 
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trasformazioni colonialiste. Si stabilirono anche società segrete come le triadi (di origine 

cinese, ma aperte anche ai vietnamiti), che offrivano collaborazione e aiuti70. Lo stesso 

Nguyễn An Ninh tentò di organizzare una società segreta di stampo anarchico (chiamata 

Thanh niên Cao vọng Đảng nei rapporti della sicurezza francese), ma questa fu sventata 

dalle autorità, che lo imprigionarono71. Nel decennio successivo si ebbe la nascita anche 

del movimento esoterico buddhista Hòa Hảo, fondato nel 1939 da Huỳnh Phú Sổ (1920-

1947). Al tempo della Seconda Guerra Mondiale, la Hòa Hảo ebbe molti proseliti 

soprattutto nelle aree più a sud della Cocincina, i cui adepti superarono il milione e 

mezzo72. 

1.3.1 Nguyễn Ai Quốc agente del Comintern 

Nel frattempo, Nguyễn Ai Quốc in Francia continuava la denuncia contro il colonialismo. 

A seguito della spaccatura creatasi fra i socialisti moderati e reazionari, egli si schierò con 

i radicali, partecipando nel dicembre del 1920 al congresso socialista di Tours73. Durante 

tutto il 1921 scrisse vari articoli per giornali di sinistra e fondò una nuova organizzazione 

di rappresentanza per tutte le realtà coloniali presenti in Francia, chiamata Union 

Intercoloniale. A dicembre dello stesso anno, NAQ aderì alla Terza Internazionale di 

Lenin, iscrivendosi alla sezione nona del partito, quella degli intellettuali74. Nel 1922 

fondò il suo giornale di denuncia, chiamato Le Paria. Sebbene fosse un piccolo giornale 

di nicchia, crebbe di popolarità, poiché il target non furono gli intellettuali, ma il popolo 

comune, con uno stile scrittorio ricco di termini semplici e talvolta coloriti. Di 

conseguenza il giornale, oramai diventato una voce importante degli oppressi in Francia, 

fu inserito, come anche gli stessi abbonati, nella blacklist della polizia75. 

Due anni dopo Nguyễn Ai Quốc ricevette un invito per lavorare al Comintern da parte 

dell’ufficiale Dmitrij Manuil'skij (1883-1959). Il futuro leader accettò, e la sua partenza 

improvvisa colse di sorpresa sia la polizia che i suoi conoscenti. La decisione di lasciare 

la Francia fu una rottura simbolica con l’anziano Phan Châu Trinh per abbracciare la 

causa rivoluzionaria di Vladimir Lenin, senza però scordare i preziosi insegnamenti del 

suo mentore 76 . Nel 1923 a Mosca NAQ cominciò a lavorare all’ufficio dedicato 

all’Estremo Oriente del Comintern, il Dalburo (Byuro Dalnego Vostoka) 77. Infatti, già 

dal 1920 il Comintern aveva cominciato a interessarsi alla zona asiatica, inviando agenti 

 
70 Molte società segrete di immigrati cinesi in Cocincina accettavano anche persone vietnamite. Queste 

società spesso avevano un aspetto quasi religioso ed erano organizzate in modo che i membri più ricchi si 

prendessero cura del benessere dei meno fortunati, in cambio di servizi e lealtà alla società. Taylor, A 

History of the Vietnamese, 494. 
71 Taylor, A History of the Vietnamese, 503. 
72 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 134–35. 
73 Per la lettura dell’intervento al congresso di Tours di Nguyễn Ai Quốc del 26 dicembre 1920 in italiano, 

vedere Lacouture, Ho Chi Minh, 36–38. 
74 Lacouture, Ho Chi Minh, 42. 
75 Duiker, Ho Chi Minh, 68–69. 
76 Duiker, Ho Chi Minh, 73. 
77  Creato su proposta del Secondo Congresso del Comintern nel 1920 da Hendricus “Henk” Sneevliet 

(1883-1942) per promuovere la rivoluzione in Asia. Duiker, Ho Chi Minh, 75. 
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a Shànghǎi, Sài Gòn, e Singapore per stabilire contatti con elementi radicali, e assisterli 

nelle operazioni rivoluzionarie78. Nguyễn Ai Quốc partecipò a varie conferenze e nel 

1924 cominciò a formarsi alla Communist University of the Toilers of the East, insieme 

ad altri 1000 studenti originari di circa 62 paesi: lui era l’unico proveniente 

dall’Indocina79. All’interno del Comintern NAQ suscitò fin da subito la simpatia di tutti, 

e fu riconosciuto come una figura di fondamentale importanza rispetto ad altri dirigenti 

asiatici, quando ancora Mao non era stato rilevato80. Attratti dai discorsi di NAQ sulla 

questione coloniale, un centinaio di vietnamiti giunsero alla Scuola per formarsi come 

agenti rivoluzionari. Inoltre, egli attirò l’attenzione dei leader mondiali del movimento 

comunista con i suoi interventi al V Congresso del Comintern nel 1924, e conobbe molti 

membri provenienti dalla Cina come i noti Zhōu Ēnlái e Chiang Kai-Shek. La 

partecipazione di NAQ al V congresso del Comintern segnò simbolicamente la fine del 

suo apprendistato come rivoluzionario e l’inizio della sua crescita come leader comunista 

in Asia81. 

Nguyễn Ai Quốc, nonostante la sua crescente popolarità, sapeva che per raggiungere il 

suo scopo, la liberazione della patria, sarebbe dovuto tornare in Asia. Tentò dunque più 

volte di richiedere la partenza come agente, ma la sua proposta fu accolta solamente dal 

Dalburo solamente nel settembre del 1925. La meta assegnatagli fu Canton. Quando 

giunse nella città come ‘esperto di politica asiatica’, si mise subito in contatto col collega 

Michail Markovič Borodin (1884-1951), che lo invitò a soggiornare nei suoi alloggi 

vicino alla sede del Guómíndǎng. Anche in questa fase del suo viaggio utilizzò uno 

pseudonimo per depistare i sospetti francesi: Lý Thụy. Il suo obiettivo a Canton era di 

creare un nucleo per un nuovo partito rivoluzionario vietnamita, su modello leninista. 

Contattò dunque - sotto la falsa identità di reporter cinese col nome di Wang Shan-yi - i 

membri della Tâm Tâm Xã tra cui Lê Hồng Sơn (1899-1933), fervente sostenitore della 

causa di Phan Bội Châu82. 

A giugno, Nguyễn Ai Quốc riuscì a fondare la Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên 

(Lega della Gioventù Rivoluzionaria del Việt Nam), conosciuta ai più come Thanh niên 

(TN). La TN aveva tra i fondatori dei membri di inclinazione comunista. L’abbreviazione 

Thanh niên verrà usata anche come testata giornalistica con impronta più nazionalista che 

marxista, infatti i due pilastri del programma della TN furono il nazionalismo e la 

 
78 Per la nascita del PCC e le relazioni con la Terza Internazionale si consiglia la lettura di Schmidt-Glintzer, 

La Cina contemporanea, 56–65. 
79 Fondata su ordine di Lenin nel 1921, successivamente passò sotto la direzione di Stalin, divenendo presto 

il principale istituto per la formazione di rivoluzionari asiatici. C'erano una varietà di corsi, dalle scienze 

alle teorie del materialismo storico e l'istruzione era fornita attraverso l'uso della tecnica socratica, 

assegnando agli studenti argomenti individuali da preparare con l'assistenza del docente per poi discuterli 

in classe. La scuola era gestita secondo una rigida disciplina militare, con addestramenti e attività volte ad 

apprendere come istigare scioperi e diffondere la propaganda. Duiker, Ho Chi Minh, 77–78. 
80 Lacouture, Ho Chi Minh, 52–53. 
81 Duiker, Ho Chi Minh, 78–84. 
82 Duiker, Ho Chi Minh, 92–94. 
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rivoluzione sociale; solamente nel 1926 il giornale cominciò a parlare apertamente di 

comunismo come soluzione al problema indocinese83. La TN sosteneva l’alleanza tra 

Guómíndǎng e Partito Comunista Cinese (PCC) contro i Signori della Guerra e tra i suoi 

obbiettivi c’era quello di stabilire una rete in Việt Nam per diffondere la propaganda, 

raccogliendo a sé i rimanenti del gruppo Jeune Annam84. Successivamente, a febbraio del 

1926, NAQ riuscì a formare il Quốc dân Đảng Đông Dương (Partito Nazionalista 

Indocinese), impegnato a reclutare adepti in Indocina, tra le file dell’esercito di Sun Yat-

sen e tra i membri del PCC. Egli riprese anche i contatti con Phan Bội Châu, anche se non 

era d’accordo con i suoi metodi di ribellione. Bội Châu aveva sentito parlare di NAQ, ma 

presumibilmente non era a conoscenza che lui fosse il figlio del suo vecchio amico 

Nguyễn Sinh Sắc. All’interno del partito nazionalista, inoltre, NAQ creò un nucleo di 

seguaci comunisti (Cộng sản đoàn) che operò sotto copertura. Tuttavia, questo 

incremento delle attività tuttavia cominciò a destare sospetti tra le autorità francesi in 

Canton: con un infiltrato all’interno del neo Partito nazionalista85 raccolsero informazioni 

e una fotografia del cosiddetto Lý Thụy. Gli agenti francesi avevano ora la conferma che 

lui fosse Nguyễn Ai Quốc86. 

La situazione sia in Indocina che in Cina era tenuta sotto controllo dal leader. In seguito 

al processo di Phan Bội Châu e al funerale di Phan Châu Trinh, il sentimento antifrancese 

salì rapidamente, risultando nella creazione di nuovi e vari movimenti politici embrionali. 

Un esempio è il Tân Việt (Nuovi Vietnamiti o Nuovo Việt Nam), formato da ex membri 

dell'organizzazione di Phan Bội Châu in collaborazione con una manciata di giovani 

studenti patriottici ad Hà Nội e attivo in Annam e Tonchino87. Questo fiorire di nuovi 

movimenti giovò a Nguyễn Ai Quốc, il quale stava cercando di ampliare la base del suo 

movimento alleandosi sia con organizzazioni nazionaliste che con elementi moderati 

come Bùi Quang Chiêu. La questione che si poneva di fronte il futuro leader ora era fino 

a che punto la TN avrebbe dovuto collaborare con gli altri gruppi. La situazione in Cina 

però era in rapida transizione: per diversi anni il PCC aveva collaborato col Partito 

nazionalista di Sun Yat-Sen nel sud della Cina, ma alla morte di quest’ultimo nel 1925, i 

rapporti tra le due realtà politiche peggiorarono. Chiang Kai-shek, consigliere militare di 

Sun Yat-Sen, prese le redini del Guómíndǎng, e se da un lato mantenne temporaneamente 

l'alleanza col PCC, dall’altro emerse sempre più il suo forte sentimento anticomunista. 

Infine, nel 1927 scoppiò la guerra civile e Nguyễn Ai Quốc si trovò costretto a fuggire 

 
83  Questo giornale, che verrà pubblicato per due anni, sarà di fondamentale importanza perché, 

comunicando tramite espressioni leniniste, aveva l’auspicio di convogliare le masse contadine a una 

rivoluzione che avrebbe segnato, in una seconda parte, il passaggio al socialismo. Lacouture, Ho Chi Minh, 

59. 
84 Taylor, A History of the Vietnamese, 505. 
85 Lâm Đức Thụ, un collega di Ai Quốc che, nonostante le sue credenziali patriottiche, accettò di servire 

come informatore per i francesi sotto il nome in codice “Pinot”. Duiker, Ho Chi Minh, 98. 
86 Duiker, Ho Chi Minh, 97–98. 
87 Taylor, A History of the Vietnamese, 505. 



26 

 

dalla Cina e a tornare nell’Unione Sovietica, mentre gli aderenti della TN si rifugiarono 

ad Hong Kong88. 

Nguyễn Ai Quốc lasciò dunque nuovamente l’Asia per peregrinare in Europa. Nell’URSS, 

gli fu assegnato un posto temporaneo presso la sede del Comintern dove ricevette 

l'approvazione dalla scuola di Stalin per istituire una sezione separata per gli studenti 

vietnamiti. Nel novembre 1927, fu incaricato di recarsi a Parigi per assistere il Partito 

Comunista Francese nella stesura di un programma d'azione per costruire il movimento 

rivoluzionario in Indocina. Successivamente si recò a Bruxelles per una conferenza, per 

poi tornare brevemente in Francia e ripartire per Berlino. Dopo qualche mese, Mosca gli 

concesse il permesso di tornare in Indocina: a inizio giugno dunque viaggiò fino in Italia, 

dove si imbarcò su una nave giapponese per il Siam89. 

Nguyễn Ai Quốc arrivò a Bangkok nel luglio del 1928. Il Siam non era una colonia 

europea e vi era una considerevole popolazione di Việt kiều (i vietnamiti d'oltremare) che 

consentì al leader di circolare liberamente senza attirare troppo l’attenzione. Nel nord-est, 

i membri della TN, sotto i suoi ordini, avevano già iniziato a stabilire dei contatti tra la 

comunità Việt kiều. Infatti, la zona era considerata un’oasi per i vietnamiti anticolonialisti, 

emigrati a seguito delle violente repressioni francesi. Sotto le mentite spoglie di anh Chín, 

NAQ visitò e risiedette in vari villaggi90, cercando di riunire a sé la popolazione locale. 

Insieme ai seguaci della TN, istituì l'associazione Thân ái 91 , un'organizzazione che 

permise la creazione di nuove celle per le operazioni della Lega. Inoltre riorganizzò il 

giornale vietnamita locale Đồng Thanh (All’unisono), ribattezzandola Thân ái e 

semplificandone lo stile per renderla più accessibile ai lettori locali92. 

1.3.2 I tre partiti comunisti 

A fine anni 30 i movimenti politici vietnamiti si ritrovarono frammentati. Mentre Nguyễn 

Ai Quốc peregrinava in Siam, i suoi colleghi lottavano nel sud della Cina per mantenere 

in funzione la TN. Nel dicembre dello stesso anno, un nuovo partito chiamato Việt Nam 

Quốc Dân Đảng (Partito nazionalista vietnamita, comunemente noto come VNQDD), fu 

fondato da Nguyễn Thái Học (1902-1930) ad Hà Nội: era composto da giovani insegnanti 

e giornalisti del Tonchino e dell'Annam, che confidavano nei ‘Tre Principi’ - 

nazionalismo, democrazia e benessere del popolo - di Sun Yat Sen93. Nei mesi successivi 

alla sua creazione, il VNQDD si scontrò con la TN, sfociando in un’aspra concorrenza. 

Al di là delle sue difficoltà nello stabilire una posizione comune con altri gruppi 

 
88 Duiker, Ho Chi Minh, 111–14. 
89 Duiker, Ho Chi Minh, 115–18. 
90 Tra cui Bandong, a circa duecento miglia a nord di Bangkok, e Udon Thani, una città molto più grande 

di Bandong, che oltre ad avere una più ampia comunità vietnamita, aveva comodi collegamenti di 

comunicazione con i suoi centri urbani nell’altopiano di Khorat. Duiker, Ho Chi Minh, 118–19. 
91 Letteralmente “Cari amati”, “Carissimi”. 
92 Duiker, Ho Chi Minh, 119–20. 
93 Taylor, A History of the Vietnamese, 504. 
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anticoloniali all'interno del Việt Nam, la TN cominciò a sgretolarsi: sebbene ispirata dal 

desiderio di indipendenza nazionale, molti seguaci passarono in altri partiti nazionalisti94. 

Il Sesto Congresso del Comintern nel 1928, sotto la spinta di Stalin, affermò di vedere 

all'orizzonte la venuta di una nuova ondata rivoluzionaria, poiché la crescente instabilità 

economica in Europa aveva risvegliato lo spettro di una nuova depressione mondiale. Le 

decisioni del Sesto Congresso intensificarono la determinazione della fazione radicale del 

Tonchino a trasformare la TN in un Partito Comunista. Dopo il congresso formale della 

TN, tenutosi a Hong Kong nel maggio 192995, Trần Văn Cung (1906-1977) tornando ad 

Hà Nội, fondò il Đông Dương Cộng sản Đảng (Partito Comunista dell’Indocina, o 

DDCSD) che iniziò a competere con la Lega per le reclute, sostenendo che quest’ultima 

era composta da “falsi rivoluzionari”. Nel frattempo, i restanti delegati cercarono di 

affrontare l’angosciosa frattura chiedendo formalmente il riconoscimento da parte del 

Comintern. La situazione si fece ancora più confusionaria quando Lê Hồng Sơn, membro 

rimanente della lega, decise di creare un proprio partito comunista segreto all’interno del 

medesimo gruppo, chiamato An Nam cộng sản Đảng (Partito Comunista dell’Annam, o 

PCA). Il PCA cercò di unirsi al DDCSD, ma senza risultati. A questo punto entrarono in 

scena i membri radicali del Tân Việt: in un disperato tentativo di preservare il proprio 

seguito, ribattezzarono la propria organizzazione in Đông Dương cộng sản liên đoàn (la 

Lega Comunista Indocinese). Così, ora c’erano tre partiti comunisti in competizione. Fu 

a questo punto che Lê Hồng Sơn, ancora a Hong Kong, seppe che Nguyễn Ai Quốc era 

in Siam: in qualità di fondatore della lega, vide nel leader l’ultima speranza per risolvere 

la situazione che si era creata e incaricò un collega di trovarlo96. 

Per tutto il resto del 1929, le tre fazioni continuarono a disputare tra loro. Mentre la 

controversia era in corso, il PCA di Hong Kong attendeva la visita di un ispettore del 

Comintern per riceverne il riconoscimento. Nel 1928 la Dalburo decise di creare una 

nuova struttura per gestire i rapporti con le varie organizzazioni comuniste nella regione 

asiatica: la Federation of Communist Groups of Insulinde, con sede a Singapore. Tutte le 

organizzazioni comuniste in Asia che non erano già organizzate in un partito nazionale 

dovevano essere poste sotto il controllo di questa organizzazione. I leader PCA tuttavia, 

non erano contenti dell’idea, in quanto la direzione del nuovo ufficio era sotto la 

supervisione del PCC: in caso di non-riconoscimento come partito nazionale, de facto il 

PCA sarebbe stato posto sotto la direzione cinese e dunque la sua causa sarebbe stata 

messa in secondo piano. A dicembre il rappresentante del Comintern arrivò a Hong Kong, 

decretando che né la TN, né il PCA, né tantomeno il DDCSD meritavano il titolo di 

‘comunista’ e non potevano essere ufficialmente riconosciute dal Comintern. Oltre a tutto 

ciò, nel 1928 nacque il gruppo eterogeneo della Tân Việt Cách mệnh Đảng, che riunì 

 
94 Duiker, Ho Chi Minh, 120–21. 
95 I diciassette delegati al congresso rappresentavano circa i 1200 membri di tutte e tre le aree vietnamite. 

Duiker, Ho Chi Minh, 122. 
96 Duiker, Ho Chi Minh, 123. 
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radicali (anche di orientamento comunista), moderati e pacifisti, tutti uniti nell’obiettivo 

dell’indipendenza nazionale97. 

1.4 VERSO LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

Il biennio 1930-1931 vide in Việt Nam un’ondata di proteste popolari, scioperi e 

agitazioni contadine senza precedenti. Seppur isolata, vi fu una rivolta da parte del 

VNQDD nella provincia di Yên Bái, e la ‘marcia della fame’ di 6000 contadini della città 

di Vinh, con la conseguente creazione delle assemblee popolari xô viết (soviet). 

Nonostante la forte repressione che ne seguì, e le successive condanne al bagno penale 

sull’isola di Côn Đảo, queste mobilitazioni organizzate furono il primo campanello 

d’allarme per i dirigenti coloniali francesi, e il primo barlume di speranza per il popolo 

vietnamita98. Tali agitazioni furono un riflesso della crisi del ‘29 che colpì violentemente 

l’economia vietnamita ed ebbe ripercussioni sulle condizioni sociali, con l’accentuarsi 

della miseria e del deficit alimentare. Ciononostante, i comunisti vietnamiti scomparvero 

sostanzialmente dalla scena politica indocinese, e i tentativi di ricostruire un’ampia rete 

comunista furono deludenti99. 

In Siam, Nguyễn Ai Quốc tentò due volte di rientrare in Việt Nam, ma non fu in grado di 

attraversare il confine a causa della polizia. Quando un collega recentemente arrivato da 

Hong Kong lo informò della situazione, egli decise di provare un’altra volta, salpando 

con successo da Bangkok. Il leader arrivò a Hong Kong nel gennaio del 1930 e si incontrò 

immediatamente con Lê Hồng Sơn. Una volta avuta chiara l’intera situazione, si mise in 

contatto con la sede locale del PCC e invitò i membri delle tre fazioni comuniste 

indocinesi a Hong Kong. Il 3 febbraio i rappresentanti dei tre partiti si riunirono in 

conferenza nel quartiere popolare di Kowloon. Essendo rappresentante del Comintern, 

NAQ suggerì lo scioglimento delle tre fazioni e la formazione di una nuova 

organizzazione, con un nuovo programma e statuto: la proposta fu accettata da tutti i 

delegati. Fu così che venne creato il Đảng Cộng sản Việt Nam (Partito Comunista 

Vietnamita, o PCV). Alla fine della conferenza, il leader partì per Shànghǎi per trattare 

con la sede del Comintern riguardo al nuovo partito in Indocina. Con la formalizzazione 

del PCV, il leader era pronto a passare alla fase successiva della rivoluzione in Việt Nam: 

la creazione del nuovo partito fu la realizzazione di un sogno, culmine di un processo che 

era iniziato con la sua partenza dal molo di Sài Gòn quasi venti anni prima100. Il 20 ottobre 

del 1930 vi fu la prima sessione plenaria del Comitato Centrale del PCV a Hong Kong, 

in cui il leader fu costretto a modificarne il nome in Đảng Cộng sản Đông Dương (Partito 

 
97 Duiker, Ho Chi Minh, 125–27. 
98 Lacouture, Ho Chi Minh, 72–73. 
99 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 154. 
100 Duiker, Ho Chi Minh, 126–30. 
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Comunista Indocinese, abbreviato PCI) per sottostare alle direttive della Terza 

Internazionale, che l’aveva giudicato troppo nazionalista101. 

Nel frattempo, le autorità britanniche riuscirono a catturare un agente del Comintern 

avente il nome in codice Serge Lefranc, il quale era in viaggio attraverso il Sud-est 

Asiatico. Dopo averlo arrestato, gli agenti perquisirono la sua camera d’albergo e 

sequestrarono tutti i suoi documenti: tra essi trovarono delle lettere di Nguyễn Ai Quốc 

con recapito a Hong Kong (sotto lo pseudonimo di T. V. Wong). La polizia si mise in 

contatto con il distaccamento cinese: alle 2:00 del mattino del 6 giugno 1931, la polizia 

britannica irruppe nell'appartamento di NAQ. Il leader, che affermava di essere il 

giornalista cinese Song Man Cho, fu arrestato senza mandato e imprigionato, dato che i 

funzionari locali erano convinti che fosse NAQ. La procedura regolare in tali casi era 

quella di condurre un'indagine per stabilire la vera identità e il luogo di nascita 

dell’incriminato prima di giungere a una soluzione. Venne aperta dunque un’inchiesta e 

il leader ricevette assistenza legale da un giovane avvocato di Hong Kong, Frank 

Loseby102. Il processo durò svariati mesi, in quanto l’appello finì per essere inviato al 

Consiglio Privato di Londra. Nel frattempo, Nguyễn Ai Quốc passò il tempo alla prigione 

di Victoria e successivamente all’ospedale Bowen Road103. 

Nel 1932, l’appello di Loseby per il rilascio del detenuto permettendogli l’estradizione fu 

finalmente approvato. Alcuni ipotizzarono persino che Nguyễn Ai Quốc fu rilasciato 

dopo aver dato il suo consenso a diventare un agente segreto britannico. L’accordo tra le 

parti fu approvato all'udienza del 27 giugno. Sebbene fosse idoneo al rilascio dalla 

custodia della polizia, NAQ era certo che le autorità francesi avrebbero cercato di 

catturarlo se fosse andato in Europa o in Indocina. Il leader dunque decise di andare a 

Singapore e imbarcarsi su una nave sovietica che da lì partiva per Vladivostok, mentre il 

Comintern si mobilitava per far perdere le sue tracce: al di fuori di Hong Kong, NAQ 

venne creduto morto104 . Ad Hà Nội, l’ultima pratica della polizia col suo nome ne 

confermava la morte in carcere, e la stampa russa e l’Humanité ne riportarono la notizia. 

Fu persino istituita una cerimonia di commemorazione alla Scuola di Stalin dagli studenti 

vietnamiti105. 

Con la ‘morte’ di Nguyễn Ai Quốc vi fu una crisi all’interno del movimento comunista, 

la quale però favorì la nascita di un gruppo di giovani intellettuali a Sài Gòn. Il gruppo, 

che univa una componente stalinista e una trotzkista, fondò il settimanale La Lutte per 

 
101 Lacouture, Ho Chi Minh, 69. 
102 Non si sa con certezza come mai Loseby venne coinvolto nel caso: una versione sostiene che un 

impiegato nel suo ufficio era vietnamita e lo menzionò casualmente al suo datore di lavoro. Nelle sue 

memorie, Hồ Chí Minh spiegò che lui e Loseby avevano un amico comune, mentre fonti di Hà Nội 

sostengono che Loseby sia stato assunto dall’International Red Aid, un’organizzazione moscovita che 

forniva supporto agli agenti del Comintern. Duiker, Ho Chi Minh, 154. 
103 Duiker, Ho Chi Minh, 153–57. 
104

 Duiker, Ho Chi Minh, 157–58. 
105

 Lacouture, Ho Chi Minh, 75. 
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sostenere la propria lista operaia in vista delle elezioni del Consiglio municipale di Sài 

Gòn. Dopo le elezioni del 1935, il gruppo de La Lutte divenne un elemento fondamentale 

della vita politica in Cocincina. Le autorità coloniali erano preoccupate della popolarità 

del gruppo, ma dato che in Francia gli ambienti di sinistra si stavano affermando sempre 

di più, non poterono far nulla per bloccare le attività del gruppo. Infatti, nello stesso anno, 

di fronte all’ascesa del partito nazionalsocialista in Germania, si affermarono le 

condizioni per un’alleanza antifascista tra Stalin, conscio della minaccia tedesca e deciso 

a difendere l’Unione Sovietica, e il governo del socialista Léon Blum (1872-1950)106. I 

primi accordi vennero discussi a luglio durante il settimo Congresso dell’Internazionale 

comunista, in cui presero parte anche tre delegati del PCI, tra cui Lê Hồng Sơn. Nguyễn 

Ai Quốc partecipò al congresso solamente come osservatore, col nome di Linov, ma 

probabilmente riuscì a parlare con i delegati vietnamiti. Durante i due anni successivi, il 

leader seguì i corsi dell’istituto Lenin sempre sotto copertura, tenendo lui stesso dei corsi 

sulla storia del Việt Nam. Nonostante fosse riuscito a evitare le purghe staliniane, fu 

colpito dalla tubercolosi, che tuttavia non lo fermò dallo scrivere articoli al giornale Tin 

tức di Sài Gòn, con lo pseudonimo di Lin107. 

Nel frattempo, in Việt Nam la situazione per i suoi abitanti parve migliorare. Nel 1936 

vennero amnistiati molti prigionieri politici e in Cocincina si sviluppò un certo grado di 

libertà di stampa e di associazione. Questa opportunità portò alla formazione di un 

Congresso indocinese, in cui erano rappresentati tutti gli attori politici attivi in Cocincina. 

A settembre tuttavia questo venne smantellato dalle autorità coloniali, mentre in Francia 

il governo di Léon Blum entrò in crisi a causa dall’aggravarsi delle condizioni 

economiche e finanziarie del paese. Di conseguenza, nel 1937 Blum presentò le 

dimissioni e nel contempo si disgregò, a seguito di polemiche, il gruppo de La Lutte108. 

In Tonchino e Annam invece, il fronte unito contro il fascismo proposto dal PCI annesse 

a sé gruppi e classi eterogenei, comprendenti anche elementi francesi. A ridosso della 

Seconda Guerra Mondiale, i comunisti diventarono di fatto l’unica forza politica 

nazionale. Venne stabilita anche una nuova sede in un sobborgo settentrionale di Sài Gòn. 

Durante i due anni successivi, il partito si mosse sempre più allo scoperto, creando 

associazioni di mutua assistenza e ampliando la diffusione dei giornali del partito, gestiti 

da giovani promettenti come Võ Nguyên Giáp (1911-2013) e Trường Chinh (1907-

1988)109. Lo stratagemma fu un successo e gli iscritti aumentarono sia tra i contadini che 

tra gli operai. Tuttavia, le autorità coloniali nel settembre del 1939 proibirono tutte le 

 
106 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 160–66. 
107 Duiker, Ho Chi Minh, 161–69. 
108 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 167–70. 
109 Trường Chinh nacque in Tonchino da una famiglia di studiosi e conseguì il diploma di maturità presso 

il prestigioso Lycée Albert Sarraut di Hà Nội. Dopo essere entrato a far parte della TN alla fine degli anni 

‘20, fu imprigionato per attività rivoluzionarie. Duiker, Ho Chi Minh, 190. 
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formazioni di sinistra in modo indiscriminato: i francesi si trovarono sempre più isolati in 

una società che li avversava profondamente110. 

 

 
110 Duiker, Ho Chi Minh, 170–75. 



32 

 

2 
La Seconda Guerra Mondiale 

 e la nascita del Việt Minh 
 

L’avanzata giapponese nel continente asiatico e lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale 

porteranno all’innesco di una serie di eventi che coinvolgeranno l’Indocina e che 

influenzeranno le scelte di Nguyễn Ai Quốc. In questo capitolo dunque, dopo aver trattato 

brevemente la situazione nippo-cinese, si descriveranno le vicende del leader, che tornerà 

in Asia e prenderà il nome di Hồ Chí Minh. Inoltre, verranno trattate la creazione del 

movimento Việt Minh e la situazione in Indocina, dove l’amministrazione del territorio 

vietnamita rimase de iure sotto il controllo francese, ma de facto in mano alle forze 

giapponesi. Infine, ma non meno importante, l’entrata in guerra degli Stati Uniti d’America 

nel conflitto mondiale sarà un passaggio cruciale per le decisioni attuate dal leader nella 

sua lotta per l’indipendenza nazionale. 

2.1 L’AVANZATA GIAPPONESE 

Similmente alle potenze occidentali, il Giappone sviluppò tra il 1937 e il 1938 un 

programma di stampo colonialista per raggruppare tutte le entità territoriali asiatiche nella 

Dai Tōa Kyōeiken (Sfera di co-prosperità della Grande Asia orientale). Questo progetto 

ebbe come obiettivo l’espulsione della presenza occidentale dalla regione, e contava sulla 

vittoria tedesca in Europa che avrebbe reciso i legami di Gran Bretagna, Francia e Olanda 

con le colonie asiatiche. Tuttavia, le mire imperialistiche giapponesi cominciarono ben 

prima della Seconda guerra mondiale: con la Restaurazione Meiji nel 1868, il Giappone 

implementò atti di ridimensionamento interni, che compresero anche la ridefinizione della 

loro politica estera. Il paese del Sol Levante, aspirando a essere riconosciuto alla pari dalle 

altre potenze occidentali, si ispirò al modello espansionistico occidentale, apprestandosi 

a diventare un Impero coloniale1. Dopo una serie di conquiste territoriali2, l’occupazione 

giapponese della Manciuria nel 1931 e la conseguente creazione dello stato fantoccio di 

Mǎnzhōuguó segnarono l'inizio dell'avanzata nipponica in Cina3. 

 
1 Rosa Caroli e Francesco Gatti, Storia del Giappone, Edizione Bookclub (Edizione Mondadori, 2017), 

148–59. 
2  Due importanti avvenimenti furono le vittorie del paese del Sol Levante nella prima guerra sino-

giapponese, svoltasi dal 1984 al 1895, e nella guerra russo-giapponese nel biennio 1904-1905. Col Trattato 

di Shimonoseki (1895) il Giappone ottenne il territorio del Liáodōng, le isole Pénghú e l’instaurazione della 

colonia taiwanese; mentre col Trattato di Postmouth (1905) furono riconosciuti gli interessi giapponesi 

verso la Corea, che divenne un protettorato con la stipula del Trattato di Ŭlsa alla corte coreana nello stesso 

anno. Caroli e Gatti, Storia del Giappone, 162–68. 
3 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 175. 
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La crescente minaccia giapponese in Cina preoccupò Nguyễn Ai Quốc che, dopo il 

periodo di convalescenza dalla tubercolosi, vi ritornò nell’agosto del 1938. Il paese 

tuttavia non era lo stesso di cinque anni prima: Chiang Kai-Shek, dopo aver ripulito dai 

comunisti le aree a sud del fiume Yángzǐ4, nel 1937 fu convinto a formare un secondo 

fronte unito col PCC, per contrastare la minaccia nipponica. Questo episodio fu 

un’opportunità fortuita per NAQ: l'istituzione del fronte unito avrebbe potuto fornirgli 

una maggiore libertà di movimento nel tentativo di ripristinare i contatti con i 

rivoluzionari vietnamiti che operavano nel sud della Cina. In secondo luogo, ravvivò le 

probabilità di una guerra totale nell’Asia dell’Est, con la possibile espansione in Indocina 

e la conseguente fine del dominio francese. Dopo aver soggiornato a Xi’ān e Yán'ān, il 

leader giunse a Guìlín, utilizzando il nome di Hú Guāng, dove gli fu assegnato un impiego 

come giornalista. Alcuni dei suoi articoli, che riguardavano la situazione cinese in tempo 

di guerra, furono inviati al quotidiano vietnamita – in lingua francese – di Hà Nội Notre 

Voix, firmati col nome di P. C. Line5. 

Nel 1939, mentre Nguyễn Ai Quốc continuava a lavorare per il fronte unito in Cina, 

l’Europa si apprestò ad affrontare lo scoppio la Seconda Guerra Mondiale. A febbraio, il 

quartier generale del PCC istruì il comandante Yè Jiànyīng di organizzare un programma 

di addestramento militare a Héngyáng: NAQ a giugno fu promosso commissario politico 

presso la missione, istruendo le truppe cinesi del fronte unito6. Dopo aver completato il 

suo incarico, alla fine di settembre il leader partì per Lóngzhōu, nella speranza di stabilire 

un contatto con i membri del Partito Comunista Indocinese (PCI), ma senza risultati. 

Infatti, gli eventi in Europa ebbero un impatto catastrofico sulle operazioni del PCI: il 24 

agosto la Germania nazista e l’Unione Sovietica firmarono il patto di non aggressione 

Molotov-Ribbentrop, e una settimana dopo, le forze militari tedesche attraversarono il 

confine polacco, con la conseguente dichiarazione di guerra di Gran Bretagna e Francia. 

In Indocina, l’alleanza moscovita con Hitler ebbe come conseguenza la messa al bando 

di tutte le attività del PCI e di altre organizzazioni politiche radicali7. Tale provvedimento 

del governatore generale Georges Catroux (1877-1969) fu dettato anche dalla necessità 

di rafforzare la sicurezza interna del paese, conscio dei venti di guerra che presto 

avrebbero soffiato8. Nel mentre, NAQ si recò a Chóngqìng, dove Chiang Kai-Shek aveva 

stabilito la sua capitale dopo l’occupazione giapponese della valle dello Yángzǐ, e riprese 

i contatti con Zhōu Ēnlái, che stava servendo come rappresentante del PCC. Oltre a 

quest’ultimo, pochi in ufficio conoscevano la vera identità del leader vietnamita9. 

 
4 Evento che segnò l’inizio della Lunga Marcia e la conseguente istituzione della nuova base comunista a 

Yán'ān, nel nord della Cina. Duiker, Ho Chi Minh, 172. 
5 Duiker, Ho Chi Minh, 173–74. 
6 Lacouture, Ho Chi Minh, 80. 
7 Duiker, Ho Chi Minh, 179. 
8 Taylor, A History of the Vietnamese, 524. 
9 Duiker, Ho Chi Minh, 177. 
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Nel 1940 Ai Quốc riuscì a stabilire i rapporti con due membri del PCI, che diventeranno 

i suoi più fedeli seguaci: Phạm Văn Đồng (1906-2000) e Võ Nguyên Giáp. Il leader 

dunque, travestito da vecchio contadino e facendosi chiamare Ông Trần (Sig. Tran), si 

mise in viaggio da Chóngqìng per giungere a fine maggio a Kūnmíng, dove attese i due 

inviati del PCI 10. Phạm Văn Đồng, figlio di un mandarino, fu membro della TN dal 1929 

e, in seguito alle retate francesi nell’aprile 1931, trascorse diversi anni in prigione finché 

non gli fu concessa l’amnistia nel 1937. Anche Võ Nguyên Giáp nacque da una famiglia 

di mandarini, e riuscì a frequentare l'Accademia Nazionale di Huế. Successivamente si 

unì all’ICP ma poco tempo dopo fu arrestato per aver preso parte alle manifestazioni 

studentesche a Huế. Quando venne rilasciato nel 1933, riprese gli studi e si laureò in 

giurisprudenza presso l’Università di Hà Nội. Dopo la laurea accettò un posto come 

insegnante di storia e divenne anche giornalista per il Notre Voix. I due infine si 

aggregarono al PCI e cominciarono a prepararsi per la missione che li avrebbe portati in 

Cina. Giunti a Kūnmíng a inizio giugno, i rappresentanti locali del PCI dissero loro di 

aspettare un certo signor Vương (Nguyễn Ai Quốc), il quale avrebbe assegnato loro nuovi 

compiti. Vương ordinò loro di recarsi al quartier generale del PCC a Yán’ān per iscriversi 

a un corso militare presso l’istituto del Partito. I recenti eventi in Europa, dove l'offensiva 

tedesca lanciata nel maggio 1940 aveva portato alla resa finale della Francia il 22 giugno, 

avrebbero portato rilevanti cambiamenti in Indocina. La creazione del regime fantoccio 

di Vichy fu una sentita sconfitta per la Francia, e per il leader un'opportunità favorevole 

per attuare la rivoluzione in Việt Nam11. 

Il Giappone, approfittando della caduta di Parigi, colse il momento propizio per estendere 

la sua influenza sui territori del Sud Est Asiatico. Nella primavera del 1940, Tokyo iniziò 

a esercitare forti pressioni sulle autorità coloniali francesi per vietare la spedizione di 

attrezzature e rifornimenti militari in Cina. Oltre alle pressioni dall’esterno, anche 

internamente la situazione indocinese non era delle migliori. A seguito dei reclutamenti 

dei vietnamiti per servire nelle unità militari in Europa, il malcontento generale scatenò 

un'ondata di ribellioni, specialmente nelle aree rurali, che vennero represse col sangue12. 

Il governatore Catroux, in assenza di qualsiasi sostegno da parte del governo assediato di 

Parigi e dopo aver rivolto una fallimentare richiesta di aiuto agli Stati Uniti13, decise di 

aderire alle file della Francia Libera, l’organizzazione politico-militare organizzata dal 

generale Charles de Gaulle per contrastare il governo di Vichy14. Quest’ultimo nominò 

 
10 Lacouture, Ho Chi Minh, 83. 
11 Duiker, Ho Chi Minh, 178–80. 
12 Duiker, Ho Chi Minh, 184. 
13 Il presidente Franklin Delano Roosevelt (1882-1945) respinse la richiesta sulla base del fatto che qualsiasi 

aereo militare disponibile nella regione sarebbe stato utilizzato solamente per difendere gli interessi 

nazionali degli Stati Uniti. Duiker, Ho Chi Minh, 182. 
14 Charles André Joseph Marie de Gaulle (1890-1970) fu un generale e statista francese. Nel giugno del 

1940, de Gaulle fuggì a Londra, e col sostegno britannico, unì i francesi nelle aree controllate da Vichy alle 

sue forze della Francia Libera appena organizzate. Il 26 agosto 1944 tornò a Parigi e insediò il suo governo 
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come governatore dell’Indocina l’ammiraglio Jean Decaux (1884-1963). A seguito degli 

accordi franco-giapponesi del 30 agosto, Decaux diede ai nuovi invasori il permesso di 

utilizzare le basi aeree e navali, oltre allo stanziamento delle truppe nipponiche in Việt 

Nam: anche se il Paese del Sol Levante riconobbe la sovranità francese in Indocina, 

l’avanzata giapponese era ormai inevitabile15. 

2.2 LA CREAZIONE DEL VIỆT MINH 

Nguyễn Ai Quốc, ponderando la situazione, si rese conto che fosse necessario istituire 

una sede esterna al PCI e creare un nuovo fronte unito. In vista di un’eventuale 

insurrezione generale, come base al di fuori dall’Indocina il leader inizialmente optò per 

Guìlín, vista la sua vicinanza al confine. Infine, venne scelta Jìngxī per sfruttare la 

presenza in zona di gruppi di resistenza antigiapponesi e antifrancesi. NAQ dunque 

propose la formazione di un’ampia organizzazione che unisse tutte le forze patriottiche 

per spodestare il potere coloniale francese, la quale prese il nome di Việt Nam Độc lập 

Đồng minh Hội (lega per l’indipendenza del Việt Nam). Il gruppo ben presto fu 

conosciuto con l’abbreviazione di Việt Minh (VM)16. Il leader a questo punto richiamò 

Võ Nguyên Giáp e Phạm Văn Đồng per istituire un programma di formazione e 

addestramento rivoluzionario per i giovani del nuovo movimento 17 . Dopo il 

completamento del programma, i membri prestarono giuramento al futuro emblema della 

nazionalità, una bandiera rossa con una stella d’oro, per poi tornare in Indocina. Per NAQ 

tuttavia, anche se la situazione nazionale era favorevole, l’ora dell’insurrezione non era 

ancora arrivata: infatti, le condizioni della scena internazionale infatti stavano evolvendo 

rapidamente, con conseguenze che non potevano ancora essere previste. Sebbene il patto 

nazista-sovietico fosse ancora in vigore, l'avanzata tedesca nei Balcani aveva portato 

tensione nelle relazioni tra i due paesi. In Cina, il Giappone continuava i suoi progressi 

militari nelle province centrali contro Chiang Kai-Shek, mentre allo stesso tempo 

introduceva forze militari in Indocina con la riluttante acquiescenza delle autorità 

coloniali francesi18. 

Dopo aver sistemato la base a Jìngxī, Nguyễn Ai Quốc si diresse con alcuni dei suoi 

seguaci attraverso la fitta giungla verso il confine indocinese. A fine gennaio 1941 

 
provvisorio nella Francia metropolitana e nel novembre 1945 ne fu eletto presidente provvisorio. Tuttavia, 

di fronte a una forte opposizione politica tuttavia fu costretto a dimettersi l’anno seguente. In seguito alla 

crisi del 1958 (rivolta algerina) tornò alle cariche pubbliche come premier, per essere eletto come primo 

presidente della Quinta Repubblica di Francia nel gennaio 1959. Dopo diversi turbolenti mandati, si dimise 

ancora una volta e andò in pensione nel 1969. Archimedes L. A. Patti, Why Viet Nam?: Prelude to 

America’s Albatross (University of California Press, 1982), 507. 
15 Taylor, A History of the Vietnamese, 525. 
16 Duiker, Ho Chi Minh, 183. 
17 La prima serie di corsi, tenuti per un periodo di due settimane nel gennaio 1941, consisteva in lezioni su 

tre argomenti principali: la situazione nel mondo e in Indocina, come disporre organizzazioni di massa, 

metodi di propaganda e lotta rivoluzionaria. Duiker, Ho Chi Minh, 184. 
18 Duiker, Ho Chi Minh, 182–86. 
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attraversarono il confine con il Việt Nam: il leader rientrò nel suo paese dopo trent’anni 

d’assenza19. Da lì giunsero al villaggio di Pác Bó, dove con l'aiuto di un simpatizzante 

locale, il gruppo stabilì i propri alloggi nella grotta chiamata dai locali Cốc Bó (la Fonte). 

Anche se le condizioni di vita erano dure, NAQ non si perse d’animo e si concentrò nel 

redigere il giornale del movimento, il Việt Nam độc lập (Việt Nam Indipendente). I 

seguaci di NAQ nel frattempo organizzarono delle associazioni di mutua assistenza per 

raggruppare a sé contadini, giovani, donne e soldati: questo permise di istituire una fitta 

rete di sicurezza in tutta la regione per proteggersi dalle spie. Quando la zona fu 

considerata abbastanza sicura, NAQ convocò il Comitato Centrale del PCI a Pác Bó 20. 

L’ottavo plenum del Partito Comunista Indocinese si riunì a Pác Bó il 10 maggio 1941, 

con Nguyễn Ai Quốc in rappresentanza del Comintern. Fu la prima riunione del Comitato 

Centrale che egli presiedette dalla sua creazione a Hong Kong nel febbraio 1930. Gli 

obiettivi del plenum furono essenzialmente tre. In primis, l’ufficializzazione del fronte 

unico Việt Minh. Il programma del VM simboleggiava la nuova tappa della rivoluzione 

vietnamita: il compito immediato del popolo era lottare per la liberazione nazionale dal 

regime coloniale francese e dalle forze di occupazione giapponesi. Il compito ultimo del 

VM era invece di prepararsi a prendere il potere al momento opportuno. Importante fu 

l’attenzione posta al tema nazionalistico. Il VM scelse il termine ‘Việt Nam’ all’interno 

del suo nome e non ‘Indocina’: la causa dei popoli non vietnamiti dell’Indocina dunque 

doveva essere rimandata, ma non dimenticata. Infatti, i comitati regionali del movimento 

in Cocincina e in Annam furono incaricati di stabilire nuove basi in Cambogia e Laos. Il 

secondo obiettivo del plenum quindi fu quello di costruire un movimento nazionale che 

non solo potesse ottenere il sostegno della massa della popolazione vietnamita, ma anche 

guadagnarsi la simpatia dei popoli progressisti di tutto il mondo. Solo dopo la vittoria 

nazionale ci sarebbe stato il tempo necessario per procedere verso l’istituzione di un paese 

socialista. Il terzo obiettivo fu quello di scegliere un nuovo comitato centrale: NAQ rifiutò 

la richiesta dei suoi colleghi di assumere la carica di segretario generale, e la scelta dunque 

cadde su Trường Chinh. Nonostante la lunga assenza del leader, il ruolo di guida di NAQ 

fu apparentemente accettato senza esitazioni dai membri del Partito, dunque non è chiaro 

perché il leader rifiutò l'incarico di segretario generale, un ruolo che gli avrebbe conferito 

maggior potere. Forse si considerava ancora un agente del Comintern, o forse aveva già 

iniziato a concentrare lo sguardo su un futuro in cui, come presidente, poteva sperare di 

superare i vincoli della lotta di classe rappresentati dal Partito Comunista per 

rappresentare tutti i cittadini vietnamiti nella costruzione di un prospero Việt Nam21. 

Nei mesi successivi la nascita del Việt Minh, la situazione mondiale si complicò. Il 22 

giungo la Germania dichiarò guerra all’Unione Sovietica, agevolando tuttavia lo sforzo 

 
19

 Lacouture, Ho Chi Minh, 85. 
20 Duiker, Ho Chi Minh, 186–87. 
21 Duiker, Ho Chi Minh, 187–91. 
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del leader nel collegare le attività del PCI alla lotta globale contro il fascismo. In Indocina, 

la Cao Đài trovò protezione sotto l’ala giapponese. Quest’ultimi nell’anno successivo 

inglobarono nella loro sfera d’influenza anche la Hòa Hảo22. A luglio il Giappone ottenne 

il permesso di stazionare truppe nell’Indocina orientale, anche se il controllo giapponese 

sul Việt Nam non fu diretto. L’ammiraglio Decoux attuò una politica sia d’intesa che di 

diffidenza col Giappone, adottando misure repressive per impedire l’ascesa di forze 

indipendentiste indigene23, filonipponiche, e anche tra i francesi ritenuti pericolosi dal 

regime di Vichy. Inoltre, l’imposizione di un’economia di guerra in Indocina portò a un 

sensibile peggioramento delle condizioni di vita, aumentando la miseria della 

popolazione e il costo della vita24. Il 7 dicembre, le forze giapponesi lanciarono l’attacco 

aereo a Pearl Harbor in seguito all’embargo imposto dagli americani, con la conseguente 

dichiarazione di guerra da parte degli Stati Uniti d’America. Di fronte a questi 

avvenimenti, Nguyễn Ai Quốc sul Việt Nam độc lập dichiarò che la lotta nel Pacifico si 

era ormai trasformata in una conflagrazione mondiale, rendendo sempre più urgente la 

mobilitazione dei popoli indocinesi per affrontare le sfide a venire25. 

2.3 LA NASCITA DI HỒ CHÍ MINH 

Dopo la riunione del Comitato Centrale a Pác Bó, la leadership del partito iniziò a 

disperdersi. Nguyễn Ai Quốc decise di rimanere al villaggio per indottrinare i quadri 

locali e tradurre testi bolscevichi e di tattica militare, come quelli di Sūnzǐ26. Tuttavia, 

all’inizio del 1942, NAQ lasciò Pác Bó con alcuni colleghi per avviarsi verso una nuova 

base, che ribattezzò Lam Sơn27. Qui cominciò ad addestrare le nuove truppe per poi 

tornare alla vecchia base a luglio, ordinando invece ai suoi colleghi di espandere le loro 

operazioni più a sud28. Col suo programma interno ora in atto, Nguyễn Ai Quốc rivolse 

la sua attenzione alla ricerca del sostegno internazionale per la causa vietnamita: il 13 

 
22 Taylor, A History of the Vietnamese, 527. 
23 In questo periodo nacquero i quattro partiti ‘Đại Việt’ (Grande Việt):  Đại Việt Quốc gia Xã hội Đảng 

(Partito Nazional-socialista del Grande Việt), Đại Việt Quốc dân Đảng (Partito Nazionalista del Grande 

Việt), Đại Việt Duy dân Cách mệnh Đảng (letteralmente, il Partito Riformista Popolare del Grande Việt) e 

Đại Việt Dân chính Đảng (Partito del Popolo del Grande Việt), che nel 1944 si riuniranno per formare la 

coalizione Đại Việt Quốc gia Liên minh (Alleanza Nazionale del Grande Việt). In Annam, Ngô Đình Diệm 

organizzò invece il gruppo Việt Nam Đại Việt Phục Hưng Hội (Associazione di Restaurazione del Grande 

Việt), che però fu smantellata dai francesi nel 1944; Diệm tuttavia ottenne protezione dai giapponesi. Taylor, 

A History of the Vietnamese, 528–29. 
24 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 178–83. 
25 Duiker, Ho Chi Minh, 192–95. 
26 Nguyễn Ai Quốc redisse gli opuscoli intitolati ‘Metodi alla guerriglia’, ‘Esperienza cinese nella guerriglia’ 

ed ‘Esperienza francese nella guerriglia’. Lacouture, Ho Chi Minh, 89. 
27 Utilizzò tale nome in memoria dell’insurrezione che terminò la Quarta Dominazione Cinese, durata dal 

1407 al 1427. La rivolta di Lam Sơn fu guidata da Lê Lợi, membro di una potente famiglia latifondista, e 

durò dal 1418 al 1427. Sostenuto da diverse famiglie di spicco, Lê Lợi vinse numerose battaglie contro le 

truppe cinesi. I Míng alla fine dovettero accettare la sconfitta e nel 1428 Lê Lợi salì al trono col nome di 

Lê Thái Tổ, fondando la dinastia Lê, un lignaggio che sarebbe durato fino alla fine del XVIII secolo. Per 

maggiori informazioni si consiglia la lettura della sezione “The abandonment of Ming Giao Chi”, di Taylor, 

A History of the Vietnamese, 180–83. 
28 Duiker, Ho Chi Minh, 194. 
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agosto partì per la Cina a piedi con un suo seguace. Questa volta il leader si finse un 

giornalista cinese d'oltremare di nome Hồ Chí Minh. Scelse questo ultimo, definitivo 

nome per la sua potenza evocativa: ‘Chí Minh’ significa ‘colui che illumina’, inoltre ha 

una somiglianza fonetica a Hồ Quý Ly, fondatore della dinastia Hồ nel 1400. Inoltre, già 

nel periodo in cui visse nella grotta di Pác Bó, i suoi compagni avevano cominciato a 

chiamarlo Bác Hồ (Zio Hồ)29. Lo scopo sotteso al ritorno di Hồ Chí Minh in Cina è stato 

a lungo oggetto di dibattito: nelle sue memorie, egli sottintese che il suo obiettivo fosse 

quello di stabilire un contatto con Chiang Kai-Shek, mentre per altri fu di entrare in 

contatto con i rappresentanti del PCC, come il vecchio amico Zhōu Ēnlái a Chóngqìng. 

Con ogni probabilità, potrebbero essere corretti entrambi. Tuttavia, la notizia della vittoria 

navale statunitense all’arcipelago delle Midway, che aveva raggiunto il continente 

asiatico, e il sostegno degli Alleati al governo di Chiang Kai-Shek, avevano reso sempre 

più probabile la sopravvivenza del governo nazionalista alla fine della Guerra del 

Pacifico30. 

I due furono però arrestati dalla polizia cinese vicino a Jìngxī, in quanto i documenti che 

Hồ Chí Minh (HCM) aveva con sé non erano validi. Mentre le autorità locali stavano 

capendo cosa fare col presunto giornalista cinese, il leader venne incarcerato. Il 10 ottobre 

fu trasferito nella prigione di Débǎo, dove apprese la frustrante notizia che l’inviato del 

presidente Roosevelt, Wendell Willkie (1892-1944), era arrivato a Chóngqìng per 

colloquiare con Chiang Kai-Shek31. HCM trascorse il suo tempo in diciotto carceri in 

tredici diversi distretti nel Sud della Cina: la sua unica consolazione fu la scrittura, scrisse 

infatti un centinaio di componimenti in cinese letterario, pubblicati più tardi in un libretto 

intitolato ‘Diario dal carcere’32. Nel frattempo, la notizia dell'incarcerazione dello Zio Hồ, 

giunta alla fine di ottobre, allarmò i membri del PCI: essi dunque inviarono un quadro in 

Cina per recapitare un telegramma al figlio di Sun Yat-Sen, Sūn Kē (1891-1973), 

chiedendo il rilascio di HCM. Sūn Kē, che presumibilmente non aveva idea di chi fosse 

il prigioniero, lo inoltrò al segretario generale del Comitato esecutivo centrale del 

Guómíndǎng. Quest’ultimo, il 9 novembre, chiese al governo provinciale di Guìlín e al 

quartier generale a Liǔzhōu del comandante Zhāng Fākuí (1896-1980) di indagare sulla 

questione e, se appropriato, di ordinare il rilascio di tale HCM. Tuttavia, nessuno dei due 

poté fare nulla, in quanto il leader non era ancora arrivato a Liǔzhōu33. 

Hồ Chí Minh giunse al comando militare di Liǔzhōu per un processo nel febbraio del 

1943. Egli aveva già sentito parlare del comandante cinese, noto per essere solidale alla 

causa vietnamita per la liberazione nazionale. Infatti, l’anno precedente Zhāng Fākuí 

aveva fondato un proprio partito per la liberazione del Việt Nam: la Việt Nam Cách mệnh 

 
29 Lacouture, Ho Chi Minh, 86–89. 
30 Duiker, Ho Chi Minh, 195. 
31 Duiker, Ho Chi Minh, 196–98. 
32 Lacouture, Ho Chi Minh, 90–93. 
33 Duiker, Ho Chi Minh, 200. 
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Đồng minh Hội (la Lega Rivoluzionaria del Việt Nam, meglio conosciuta come Đồng 

minh Hội), e aveva designato come Segretario Generale Nguyễn Hải Thần (1869 - 1959)34. 

Hồ Chí Minh tentò più volte di stabilire i contatti col comandante per offrire il suo aiuto 

alla Đồng minh Hội, ma rimase in prigione finché Zhāng Fākuí non scoprì la sua vera 

identità nella primavera del 1943. Il comandante, insoddisfatto della gestione del partito 

da parte di Hải Thần e notando invece l’intraprendenza e il fervente sentimento 

anticoloniale di Hồ, cominciò a pensare che l’aiuto del suo prigioniero potesse tornargli 

utile. Alla fine, sebbene fosse a conoscenza che egli era un delegato della Terza 

Internazionale e membro del Partito Comunista Indocinese, Zhāng Fākuí ordinò 

nell’agosto del 1944 di rilasciare HCM, tenendolo tuttavia sotto sorveglianza35. Il leader 

offrì nuovamente il suo aiuto per assistere la Đồng minh Hội, garantendo che per almeno 

cinquant'anni non sarebbe stata fondata in Việt Nam una società comunista: il comandante 

acconsentì36. HCM iniziò a lavorare per la Lega Rivoluzionaria, spiccando per le sue doti 

comunicative e organizzative: Zhāng ripagò il lavoro del leader nominandolo 

vicepresidente; inoltre, il nome del leader era più ‘cinese’ rispetto a quello del Segretario 

Generale, e sarebbe stato visto maggiormente di buon occhio a Chóngqìng37. 

Poiché le attività della Đồng minh Hội stavano proseguendo positivamente, Hồ Chí Minh 

ottenne il permesso di preparare una conferenza generale con la partecipazione di altri 

partiti vietnamiti. La conferenza si tenne a Liǔzhōu il 25 marzo 1944. Furono presenti 

quindici delegati, inclusi rappresentanti del PCI, del VNQDD e del partito fortemente 

nazionalista Đại Việt 38 . Vennero furono discusse le attuali condizioni all’interno 

dell’Indocina e le attività del fronte Việt Minh. Nei mesi successivi, HCM si preparò per 

rientrare in patria. Ormai, Zhāng Fākuí riconosceva che il leader fosse la scelta migliore 

per guidare il movimento di resistenza vietnamita contro i giapponesi e, nonostante le 

obiezioni dei non comunisti, concesse al leader totale libertà d'azione, fornendogli anche 

un passaporto a più ingressi per la Cina. Verso la fine di agosto, HCM e altri diciotto 

promettenti membri vietnamiti lasciarono il comando militare. Agevolati dalle uniformi 

militari del Guómíndǎng che vestivano, non ebbero grossi problemi ad arrivare a Pác Bó 

il 20 settembre39. 

2.4 L’ORA DELLA RIVOLUZIONE? 

Nel frattempo, l’Indocina, ormai controllata de facto dai giapponesi, si apprestava a 

conoscere un’altra potenza occidentale: gli Stati Uniti. Vista la situazione in cui era ridotta 

l’Indocina, de Gaulle stava cercando di organizzare un intervento per riprendere il 

 
34 Lacouture, Ho Chi Minh, 94. 
35 David G. Marr, Vietnam 1945: The Quest for Power (University of California Press, 1997). 
36 Duiker, Ho Chi Minh, 201–3. 
37 Lacouture, Ho Chi Minh, 95. 
38 Vedi nota 23 di questo capitolo. 
39 Duiker, Ho Chi Minh, 204–5. 
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controllo della colonia francese, in modo da rielevare la Francia al rango di potenza 

mondiale. Seppur con risorse limitate, il generale tentò in primis di attivare una rete di 

informazione sul territorio, facendosi strada tra le già presenti spie inglesi e americane40. 

La presenza bellica degli Stati Uniti nella zona si verificò dopo l'attacco a Pearl Harbor, 

con l’avvio delle operazioni militari congiunte tra USA, Cina e Gran Bretagna – India 

contro il Giappone, nel Teatro Cina-Birmania-India (CBI). Chiang Kai-Shek accettò 

l’incarico proposto dagli Alleati come Comandante Supremo, a patto che gli Stati Uniti 

inviassero un ufficiale americano di alto rango per servire come Capo di Stato Maggiore 

a Chóngqìng. Dopo qualche attrito iniziale, Washington inviò Joseph W. Stilwell (1883-

1976), il quale tuttavia scoprì, una volta giunto alla base nel marzo del 1942, di avere il 

controllo solo sulle forze anglo-americane, e non anche su quelle cinesi41. Nell’agosto 

dello stesso anno cominciarono le operazioni aeree contro il comune nemico giapponese: 

la Quattordicesima Air Force intraprese i primi raid aerei in Indocina e nel settembre 

dell’anno successivo gli Stati Uniti accelerarono il ritmo dei bombardamenti, colpendo 

ripetutamente il porto di Hải Phòng42. Fu il primo intervento bellico americano perpetuato 

sul territorio vietnamita. 

Durante il periodo di assenza di Hồ Chí Minh, il corso del conflitto nel Pacifico volse a 

favore degli Alleati. Vista la riluttanza di Chiang Kai-Shek di usare le sue truppe in 

operazioni offensive contro i giapponesi, nel 1943 la nuova strategia americana si 

concentrò nell’avanzare verso le isole giapponesi, con esiti positivi. Le forze alleate 

riuscirono a ottenere una serie di vittorie nell’Oceano Pacifico, mentre le unità militari 

sotto il comando del generale Douglas MacArthur (1880-1964) avanzarono dalla Nuova 

Guinea alle Filippine. Al contempo, il Việt Minh cercò di espandere il movimento. Dal 

1942 al 1944, i quadri del VM, comandati da Võ Nguyên Giáp, iniziarono a costruire basi 

di guerriglia nella zona del delta del fiume Rosso, mentre il Comitato Centrale si impegnò 

a diffondere il fronte unito in varie province dell’Annam e della Cocincina. Altri quadri 

tentarono di costruire una zona sicura a Bắc Ninh, vicino ad Hà Nội. Inoltre, all'inizio del 

1943, Trường Chinh decise di iniziare a pianificare l'insurrezione generale, ampliando la 

partecipazione della popolazione urbana e cominciando a porre le basi di quella che 

sarebbe stata la futura area liberata di Pác Bó43. Inoltre, Trường Chinh formò due partiti 

apparentemente non comunisti: il Việt Nam Xã Hội Đảng (Partito Socialista Vietnamita) 

e il Việt Nam Dân Chủ Đảng (Partito Democratico Vietnamita)44. 

Nell’estate del 1943 le autorità coloniali francesi si preoccuparono sempre più di una 

possibile futura invasione dell’area da parte delle truppe nazionaliste cinesi, ed erano ben 

consapevoli del crescente livello di cooperazione tra esse e i nazionalisti vietnamiti che 

 
40 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 195–96. 
41 Patti, Why Viet Nam?, 8–9. 
42 Marr, Vietnam 1945, 272. 
43 Duiker, Ho Chi Minh, 205–6. 
44 Taylor, A History of the Vietnamese, 532. 
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vivevano in esilio in Cina meridionale. Quell’autunno, il governatore generale Decoux 

lanciò una campagna militare nella zona a nord di Hà Nội per eliminare gli elementi della 

resistenza e stabilire una più forte presenza francese nell'area. Gli sforzi francesi ridussero 

le operazioni alla luce del sole del VM, ma nello stesso tempo alimentarono la creazione 

di cellule di guerriglia segrete, le quali divennero in seguito l’ossatura di una fitta rete di 

resistenza, che aiutò notevolmente l’espansione del movimento sul territorio. Una crescita 

simile stava iniziando a verificarsi nelle zone rurali del Việt Nam centrale e meridionale. 

Nel frattempo, il costante peggioramento delle condizioni economiche in tutta l'Indocina 

aveva portato a un aumento del malcontento urbano e a una crescente incidenza di scioperi. 

Questo facilitò gli sforzi di reclutamento del VM, suscitando anche la simpatia tra studenti 

e cittadini della classe media45. Sentendo forte il sostegno della popolazione, i quadri che 

rappresentavano tre province tonchinesi si riunirono a luglio 1944 per discutere la 

proposta di Giáp di avviare la guerriglia. 

Il crollo dello stato francese, l’avanzata fascista e l’ingresso in Indocina dei militanti 

giapponesi lasciavano intuire una precoce caduta del colonialismo. Tuttavia, anche se la 

situazione sembrasse a tutti favorevole per un’azione diretta, Hồ Chí Minh placò gli animi 

dei suoi seguaci. Infatti, quando Võ Nguyên Giáp si riunì con il leader a metà settembre 

e lo aggiornò sulla situazione e sull’idea di cominciare la resistenza, quest’ultimo 

sottolineò che “l'ora dell'insurrezione generale non è ancora suonata”46. Nonostante il 

mancato via libera per la rivoluzione in Việt Nam, lo Zio Hồ riconobbe che la lotta politica 

non era più sufficiente – pur rimanendo prioritaria - e acconsentì alla formazione delle 

prime unità delle brigate di propaganda armata. Il 22 dicembre 1944 venne dunque creata 

la Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân (Unità di Propaganda Armata per la 

Liberazione del Việt Nam), composta solamente da 34 uomini scelti47. 

 

 
45 Duiker, Ho Chi Minh, 207–8. 
46 Lacouture, Ho Chi Minh, 100. 
47 Duiker, Ho Chi Minh, 209. 
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3 
Cambiamenti 

 

In questo capitolo si tratteranno gli sviluppi dell’intelligence statunitense in Cina ed in 

Indocina, che porteranno ai primi contatti col Việt Minh e Hồ Chí Minh. I piani per 

penetrare in Indocina da parte degli Alleati tuttavia furono interrotti all’alba del 1945, in 

quanto i giapponesi decisero di prendere completamente il potere dell’Indocina. 

3.1 L’INTELLIGENCE STATUNITENSE ARRIVA IN CINA 

La Seconda Guerra Mondiale fu un periodo di cambiamenti politici in Asia, e in 

particolare nel Sud-Est Asiatico. Durante la loro avanzata infatti, i giapponesi 

incoraggiarono i vari gruppi nazionalisti a creare governi indipendenti. Nel novembre del 

1943, quando a Tōkyō fu convocata la Conferenza della Grande Asia Orientale per 

dimostrare che il Giappone promuoveva la liberazione dei popoli asiatici, furono presenti 

delegati dalla Thailandia, dal Regime di Wāng Jīngwèi1, da Manchukuo, dalla Birmania, 

dalle Filippine e dal governo dell’India Libera2. I giapponesi appoggiarono il leader 

Sukarno (1901-1970), che nel 1945 – dopo la sconfitta del Giappone – proclamò 

l'indipendenza dell’Indonesia dai Paesi Bassi. In Birmania, i giapponesi consentirono 

l'istituzione nell’agosto del 1942 di un governo filonipponico sotto il leader Ba Maw 

(1893-1977), che successivamente fu destituito nel gennaio 1945, quando l’esercito di 

Aung San (1915-1947) si unì agli inglesi nella lotta contro il Giappone, permettendo il 

riconoscimento britannico dell'indipendenza della Birmania. Alla conferenza tuttavia non 

vi fu alcuna rappresentanza dalla Malesia, dall’Indonesia o dall’Indocina, territori in cui 

i giapponesi invece riuscirono a stabilire un’amministrazione militare simil-coloniale. La 

Thailandia invece fu l’unico stato a mantenere la sua indipendenza prima, durante e dopo 

la Seconda guerra mondiale. Infatti, in base alle circostanze, la monarchia collaborò sia 

con i giapponesi che con gli Alleati. Inoltre, nel 1940 la monarchia thailandese sfruttò la 

debolezza francese per chiedere il ritorno delle province che la Francia annesse a 

Cambogia e Laos nel 1907. Tuttavia, i francesi, sebbene fossero riluttanti a impegnarsi in 

una battaglia contro i thailandesi, aprirono il conflitto armato che sfociò nella breve guerra 

franco-thailandese (1940-1941). Il Giappone, sfruttando l’occasione, intervenne come 

 
1 Nel maggio 1940 a Nanchino si stabilì il governo filonipponico di Wāng Jīngwèi (1881-1944), ex membro 

del Guómíndǎng.  La città verrà liberata nel 1945, per poi essere occupata dalle forze cinesi comuniste nel 

1949. «Nanchino nell’Enciclopedia Treccani», Enciclopedia Treccani, s.d., 

https://www.treccani.it/enciclopedia/nanchino. 
2 Governo filonipponico instaurato dal politico Subhas Chandra Bose (1897-1945), basato a Singapore e 

avente l’obiettivo di rendere indipendente tutta l’India dall’Impero britannico. Si disgregò con la sconfitta 

del Giappone. Piero Treves, «Impero Britannico in “Enciclopedia Italiana”», Enciclopedia Treccani, s.d., 

https://www.treccani.it/enciclopedia/impero-britannico_res-597bac23-87e5-11dc-8e9d-

0016357eee51_(Enciclopedia-Italiana). 
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mediatore: il 18 maggio 1941 venne stipulato un trattato che vide la restituzione alla 

Thailandia delle province contestate, e mise Tōkyō in una posizione favorevole per 

chiedere concessioni sia all’Indocina francese che alla Thailandia3. 

Le mosse dell’Impero Giapponese nella prima metà del Novecento suscitarono così 

l’attenzione americana, che pose il proprio sguardo sulla movimentata Asia. 

L’apprensione del governo statunitense sull’avanzata giapponese sui territori del Pacifico 

e sul continente asiatico giunse all’apice nel 1937, quando il presidente Roosevelt 

pronunciò il ‘Discorso della Quarantena’4. Tale discorso segnalò il distaccamento dalla 

politica estera tendente all’anti-interventismo, che da cinque anni seguiva gli Stati Uniti, 

rimarcando il compito della comunità internazionale a proteggere la salute della stessa di 

fronte all’ “epidemia di illegalità” che stava dilagando globalmente (come il pericolo 

nazista tedesco e fascista italiano). Negli anni successivi, gli Stati Uniti intensificarono le 

spese destinate al riarmo e allo sviluppo bellico, e anche se inizialmente gli USA 

mantennero uno status neutrale dinanzi allo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, 

sostennero Francia e Gran Bretagna con aiuti militari. Nel 1940, a seguito dell’accordo 

che costituì l’Asse Roma-Berlino-Tōkyō, Roosevelt dichiarò via radio che gli Stati Uniti 

dovevano diventare il “grande arsenale della democrazia”5. L’anno seguente, il governo 

statunitense negoziò con quello giapponese chiedendo la fine dell’occupazione dei 

territori cinesi e indocinesi, e al rifiuto del paese del Sol Levante, gli USA procedettero 

con l’embargo. Il Giappone rispose duramente, ordinando una serie di raid aerei che 

portarono l’entrata ufficiale degli Stati Uniti nel conflitto mondiale6. 

Subito dopo l’attacco a Pearl Harbor, il generale William Donovan (1883-1959), con 

l'approvazione del presidente Roosevelt, esaminò la possibilità di stabilire operazioni 

clandestine in Asia (e non solo) per ostacolare i Giapponesi e supportare le forze armate 

americane. Così, nell'estate del 1942, fu creato l’Ufficio per i Servizi Strategici (Office 

of Strategic Services, abbreviato OSS), posto sotto il Joint Chiefs of Staff (JCS)7. Il 

compito dell’OSS fu di gestire operazioni segrete e attività di intelligence con l’obiettivo 

di acquisire in modo efficace informazioni affidabili sui movimenti delle truppe 

giapponesi8. Il generale Stilwell, che sovrintendeva le operazioni nel CBI, accettò il primo 

gruppo di Secret Intelligence (SI) e Special Operation (SO) del nuovo servizio segreto 

 
3 Stein Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945: Roosevelt, Ho Chi Minh and de Gaulle in a World 

at War (SAGE Publications, 1991), 35–39. 
4 Per la trascrizione del discorso completo consultare «Quarantine Speech (October 5, 1937)», Miller Center 

- University of Virginia, consultato 22 ottobre 2020, 

https://web.archive.org/web/20120509132052/http://millercenter.org/president/speeches/detail/3310. 
5 Per la trascrizione del discorso completo consultare Michael E. Eidenmuller, trad., «Franklin Delano 

Roosevelt, The Great Arsenal of Democracy», American Rethoric, 8 gennaio 2019, 

https://www.americanrhetoric.com/speeches/fdrarsenalofdemocracy.html. 
6 Del Pero, Libertà e impero  gli Stati Uniti e il mondo, 1776-2006, 251–61. 
7 Questo gruppo comprende le più alte cariche decisionali: il capo di stato maggiore dell'esercito, della 

marina, dell'aeronautica militare, dei marines, dello spazio e della Guardia Nazionale. «Official Website of 

the Joint Chiefs of Staff», consultato 29 ottobre 2020, https://www.jcs.mil/. 
8 Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 1. 
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per la Cina. Tuttavia, stabilire una base operativa in Cina indipendente dalle autorità 

cinesi non fu un compito facile. Donovan scelse un uomo che potesse lavorare intorno ai 

limiti stabiliti da Chiang Kai-Shek, il capitano della marina Milton E.Miles (1900-1961). 

Fu scelto in quanto egli aveva già stabilito un rapporto amichevole col generale Dài Lì 

(1897-1946) che era capo della sicurezza interna e del servizio di controspionaggio di 

Chiang Kai-shek, il Bureau of Investigations and Statistics, (BIS)9. La reputazione di 

quest’ultimo era diffusa in tutta la Cina e all'interno della comunità dell'intelligence 

americana, francese, e inglese: difficilmente ci si poteva spostare in Cina senza il suo 

permesso 10 . Miles diventò così il dirigente del ‘Gruppo Cina ed Estremo Oriente’ 

dell’OSS, o ‘Distaccamento 202’11. 

Sebbene i rapporti tra Miles e Dài Lì furono positivi, non portarono comunque al risultato 

sperato dal generale Donovan di effettuare un servizio clandestino indipendente in Cina. 

Così, nel gennaio 1943, Donovan entrò in partnership con Miles e Dài Lì per creare un 

apparato Sino-Navale-OSS, che venne chiamato Sino-American Cooperative 

Organization (SACO)12. Dài Lì ne fu designato direttore e Miles vicedirettore. La SACO 

si impegnò in addestramenti di guerriglia, spionaggio e intercettazione radio: i cinesi 

fornirono manodopera mentre gli americani le armi e altre attrezzature. Tuttavia, Miles 

non fu contento di lavorare sotto le OSS in quanto le pressioni delle richieste di Donovan 

peggioravano la sua relazione con Dài Lì. Questo rese teso il rapporto tra i due uffici. La 

SACO ebbe i suoi successi in Cina, collaborando anche con la Quattordicesima Air Force 

americana (14°AF) del generale Claire L. Chennault (1893-1958), che permise al gruppo 

di intelligence di avere ampio margine di movimento nel territorio cinese. Mentre la 

SACO veniva formalizzata a Washington e Chóngqìng, Miles venne a conoscenza che 

anche l’Indocina rientrava nelle sue competenze13. 

Miles però scoprì che il generale Dài Lì non poteva fare quasi nulla per quanto riguardava 

l’Indocina, quindi nella primavera del 1943 chiese consiglio al generale Donovan. Egli lo 

introdusse al generale francese Henri Honoré Giraud (1879-1949), rivale di de Gaulle in 

istanza in Nord Africa, che a sua volta gli raccomandò il comandante Robert Meynier, in 

quanto fortemente filoamericano14. Meynier provò subito simpatia per Miles ma chiese 

che, in cambio dei suoi servigi, avrebbe dovuto essere assunta anche la moglie, tenuta 

prigioniera dai tedeschi. Katiou Meynier proveniva da un'influente famiglia vietnamita: 

 
9 Nel marzo 1942 Miles fu inviato a Chóngqìng per dirigere l’intelligence navale presente in Cina, la Naval 

Group China (NGC) a supportare la flotta del Pacifico e per istituire nuove stazioni meteorologiche. Inoltre, 

Miles, genuinamente interessato alla cultura e alla storia cinese, riuscì a imparare un po' di cantonese e 

mandarino. Il suo apprezzamento per la cultura cinese impressionò favorevolmente Dài Lì, che sviluppò 

col capitano un buon rapporto di lavoro. Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 49. 
10 Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 42. 
11 Ronald Spector, «Allied Intelligence and Indochina, 1943-1945», Pacific Historical Review 51, n. 1 

(1982): 25, https://doi.org/10.2307/3639819. 
12 Patti, Why Viet Nam?, 24. 
13 Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 50–51. 
14 Spector, «Allied Intelligence and Indochina, 1943-1945», 25. 
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suo zio Hoàng Trọng Phu fu membro del consiglio privato dell'imperatore Bảo Đại, 

mentre il padre Đỗ Hữu Thịnh aveva una forte influenza sull’élite vietnamita in Cocincina. 

Miles accettò la condizione di liberare la moglie del comandante, lasciando che l’OSS 

organizzasse la sua fuga: con l'aiuto della Special Operations Executive (SOE) e della 

resistenza francese, venne organizzato un commando in cui diversi agenti britannici e 

francesi persero la vita per liberare la “Principessa di SACO”15. Una volta ricongiunti, i 

coniugi Meynier reclutarono diversi ufficiali francesi con esperienza in Indocina e alcuni 

soldati vietnamiti, addestrandoli in un’area OSS vicino ad Algeri e poi in Cina presso una 

base SACO. Tuttavia, per non ostacolare la missione, l’OSS tenne segreto alla sua 

controparte britannica l’ardente sentimento giraudista di Maynier, in quanto il servizio 

segreto inglese supportava la fazione gaullista. Quest’ultima nel frattempo creò un 

proprio apparato d’intelligence, la Bureau Central de Renseignements et d'Action 

(BCRA). Quando i Meynier finalmente giunsero a Chóngqìng nell'agosto 1943, con loro 

totale disappunto, si trovarono di fronte alla Missione Militare Francese (MMF) guidata 

dal generale Zinovij A. Peškov (1884-1966), rappresentante personale di de Gaulle presso 

Chiang Kai-shek 16 . La MMF, d’altro canto, fu scontenta di non avere il controllo 

completo del gruppo Meynier. Inoltre, seppur la missione francese gaullista fosse 

riconosciuta ufficialmente, a Chóngqìng continuò a incontrare una forte opposizione da 

parte di Dài Lì, che l'accusò di spiare il governo cinese. Il gruppo di Meynier – con 

l’appoggio di Miles e Dài Lì – partì a reclutare agenti vietnamiti in Cina, riuscendo anche 

a stabilire un collegamento con i funzionari anti-gaullisti del governo Decoux. La rivalità 

tra le fazioni giraudiste e gaulliste portarono Donovan a confrontarsi con Miles sulla 

scelta del Gruppo Meynier. Miles tuttavia confidava che se la missione Meynier avesse 

avuto pieno successo, l'OSS avrebbe avuto un'eccellente rete segreta in Việt Nam17.  

Nell’agosto del 1943 in Québec vi fu la conferenza di massima segretezza avente il nome 

in codice Quadrant. I capi di stato presenti, ovvero Roosevelt, Winston Churchill (1874-

1965) e il Primo Ministro del Canada William Lyon Mackenzie King (1874-1950), 

istituirono il South East Asia Command (SEAC) per le operazioni alleate in Asia18. Il 

SEAC, cui capo fu nominato l’ammiraglio Lord Louis Mountbatten (1900-1979), vide la 

suddivisione dell’area in tre teatri di guerra più uno operativo, che includevano Birmania, 

Ceylon (odierna Sri Lanka), Sumatra e Malesia. Il SEAC non comprese il teatro indiano 

e quello cinese, coperti invece dal CBI (non subordinato al SEAC). La creazione di questo 

 
15 Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 52–53. 
16 Patti, Why Viet Nam?, 35. 
17 Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 54–55. 
18 Interessante notare come il nome ‘Sud Est Asiatico’ entrò nella terminologia comune solo durante la 

Seconda Guerra Mondiale, atto a identificare, da un punto di vista militare strategico, quell’area che non 

era né Cina, né India né parte del Pacifico. Milton Osborne, Southeast Asia: An introductory history, 2 

edizione (Allen & Unwin, 2016), 4–5. 
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apparato agevolò notevolmente le relazioni tra l’OSS e la SOE, attiva nel continente 

asiatico sin dal 194019. 

In tutto ciò de Gaulle, in previsione di sedere al tavolo dei vincitori, presentò a 

Washington nell’ottobre 1943 un piano per formare l’Expeditionnaire Français 

d'Extreme-Orient (CEFEO) avente l’obiettivo di liberare l’Indocina dai giapponesi20. La 

notizia di questo appello interessò notevolmente Jean Escarra (1885-1955), l’esperto di 

diritto internazionale che prestò servizio come consigliere nel Guómíndǎng. Egli già a 

metà del 1941 si recò a Chóngqìng per contattare Chiang Kai-shek a nome di de Gaulle 

per organizzare relazioni ufficiali tra il Guómíndǎng e la Francia Libera. Al gruppo non 

ufficiale di Escarra si unirono l’agente François Giron de Langlade21 e il colonello del 

BCRA Tutenges22. La nuova presenza francese in Cina non sfuggì a Dài Lì, che li mise 

sotto costante sorveglianza, ottenendo vantaggi dalla loro istituzione di una rete di 

informatori in Indocina. 

Mentre la nuova unità OSS-SEAC cominciava a entrare in funzione, le azioni OSS-SACO 

si fermarono in mancanza di autorizzazioni. Ostacolato nel proseguire le proprie 

operazioni di intelligence attraverso la SACO, il 5 dicembre 1943 Donovan tentò di 

trovare una soluzione sostituendo Miles col colonnello John Coughlin. Il capitano Miles 

rimase comunque in carica alla SACO come vice di Dài Lì. A seguito di ciò le attività del 

Gruppo Meynier furono ridotte e Donovan chiese che il gruppo fosse trasferito sotto il 

pieno controllo e autorità della missione del generale Peškov23. Infine, nell’estate del 

1944 i Meynier lasciarono la Cina per tornare in patria24. Nel mentre, Donovan si avvicinò 

maggiormente al generale Chennault per ottenere l'indipendenza operativa dei suoi agenti 

OSS in Cina. Un contatto volto ad un reciproco profitto: Chennault necessitava di un 

sistema di salvataggio dietro le linee per i piloti abbattuti; Donovan invece aveva bisogno 

di qualcuno vicino a Chiang Kai-shek per compensare le ostilità provenienti da Dài Lì e 

da Miles, così come di una copertura per la sua unità OSS. L’alleanza Donovan-Chennault 

riuscì dove la SACO aveva fallito: funzionò estremamente bene fino all'inizio del 1945, 

sopravvivendo a rovesci militari, politiche cinesi, cambiamenti nella strategia alleata e 

riorganizzazioni teatrali25. 

Una rete valida di informatori presente in Indocina, seppur composta da civili, fu il 

“Gruppo Gordon” o GBT, acronimo composto dal nome del fondatore, il canadese L. L. 

 
19 Patti, Why Viet Nam?, 10–11. 
20 Patti, Why Viet Nam?, 18. 
21 Egli lavorò nel 1940 a Ceylon con la SOE – SEAC e collaborò con le attività della BCRA a Singapore 

sotto il tenente colonnello Tutenges. Patti, Why Viet Nam?, 33. 
22 Esperto del sud-est asiatico, fu a capo dell'Ufficio Deuxieme del generale Roger Blaizot (1891-1981). 

Patti, Why Viet Nam?, 37. 
23 Patti, Why Viet Nam?, 36. 
24 Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 61. 
25 Patti, Why Viet Nam?, 26. 
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Gordon26, assieme a quelli dei suoi più vicini collaboratori, Harry Bernard27 e il sino-

americano, Frank Tan. Quest’ultimo, dopo aver conseguito la laurea in ingegneria, andò 

a lavorare per conto del generale Walter C. Small (1880-1949) presso la sede personale 

di Chiang Kai-shek, coltivando così numerosi contatti tra i cinesi. Egli fu anche coinvolto 

nel servizio di sicurezza britannico MI-5, e le sue abilità linguistiche resero Tan il 

candidato perfetto per essere il primo americano a penetrare in Indocina e prendere 

contatto con Hồ Chí Minh28. Dato che Gordon, Bernard e Tan condussero affari legittimi 

in Việt Nam prima dello scoppio della guerra, poterono continuare a muoversi 

tranquillamente negli stessi circoli legali. Essi inserirono amici e colleghi nella loro rete, 

riuscendo così a ottenere preziose informazioni sulle attività giapponesi in tutta 

l’Indocina29. Non solo collaborarono con i cinesi e con la 14°AF, ma tra il 1942 ed il 1943 

furono la principale fonte d’informazione dall’Indocina, avendo in attivo una serie di 

stazioni radio e d’ascolto diffuse su tutto il territorio, sebbene gli agenti non fossero 

personale addestrato militarmente 30 . La GBT ricevette finanziamenti da varie 

organizzazioni e persone: dal capo dell'intelligence per il Consiglio Militare Nazionale 

Cinese (sotto Dài Lì), da Zhāng Fākuí, dall'MI-5, dall’organizzazione Francia Libera e 

dai generali Stilwell, Albert C. Wedemeyer (1896-1989) e Chennault. Il loro quartier 

generale era situato a Lóngzhōu, nel Guǎngxī, da cui distribuivano le informazioni ai vari 

sponsor. La rete GBT si fondò sull’aiuto volontario da parte di persone di varie nazionalità 

e anche membri del Việt Minh contribuirono a fornire indicazioni utili31. 

Nel 1944, le operazioni americane proseguirono con sviluppi sul piano organizzativo. Il 

26 aprile Stilwell attivò una nuova unità che incorporò nell’ombrello dell’OSS, l’Air 

Ground Force Resources Technical Staff (AGFRTS), con sede a Kūnmíng. Nel frattempo, 

Donovan, dopo il rientro in patria dei coniugi Meynier quell’estate, iniziò ad interessarsi 

concretamente al GBT – in parte incoraggiato anche dalle testimonianze positive inglesi 

e dalla 14°AF – e si mise in contatto con Gordon32. Quest’ultimo inizialmente era restio 

a voler subentrare nel gruppo americano a scapito dell’indipendenza operativa, tuttavia, 

riconoscendo le risorse che poteva fornire l’OSS, alla fine accettò di collaborare. A 

 
26 Gordon fu una persona eclettica e un abile imprenditore nel settore del caffè e del petrolio. Lavorò ad 

Hải Phòng per conto della Cal-Texaco Corporation, ma con l’arrivo delle truppe giapponesi nel 1940 si 

trasferì negli USA. Dopo la dichiarazione di guerra USA contro il Giappone, la Cal-Texaco escogitò un 

piano per infiltrare Gordon in Indocina e con l’aiuto del capo dell'Ufficio di coordinamento della sicurezza 

britannico a New York City, egli si unì ai servizi segreti britannici con l'incarico di creare una rete di 

intelligence in Indocina in collaborazione con la Missione Militare Francese a Chóngqìng. Bartholomew-

Feis, «The Men on the Ground», 41–42. 
27 Funzionario della britannica Asian Tobacco Monopoly e impiegato di Cal-Texaco, Bernard sebbene 

abbia svolto un ruolo cruciale nella rete è raramente menzionato nei documenti ufficiali. Bartholomew-Feis, 

«The Men on the Ground», 44. 
28 Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 44–45. 
29 Duiker, Ho Chi Minh, 212–13. 
30 Patti, Why Viet Nam?, 45. 
31 Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 48–54. 
32 Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 63. 
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settembre, l’OSS assegnò alla GBT un ufficiale di collegamento: il tenente Charles Fenn33. 

Inoltre, dall’estate il Dipartimento della Guerra34 decise di dividere in due il comando del 

CBI, con relativa suddivisione delle aree d’azione. Oltre alle zone poste sotto l’ordine di 

Chiang Kai-shek, Stilwell venne sostituito dal generale Wedemeyer, che coordinò le aree 

di un teatro composto da Cina, Manciuria, Indocina, più tutte le isole a largo della costa 

cinese (tranne Taiwan)35. I due andarono d’accordo, tuttavia Wedemeyer si ritrovò a 

dover coordinare un personale misto che era completamente o parzialmente indipendente 

da lui, oltre alle varie missioni alleate e organizzazioni clandestine gestite da inglesi e 

francesi a Chóngqìng36. 

De Gaulle, che nel frattempo aspettava l’approvazione degli Stati Uniti per proseguire col 

suo obiettivo di riconquista dell’Indocina, si concentrò sulle missioni di spionaggio. Egli 

pianificò la fusione dei servizi di intelligence di Giraud all’interno della BCRA: i servizi 

fusi formarono una nuova organizzazione, la Direction Generale des Services Speciaux 

(DGSS). A capo della sezione per l’Estremo Oriente del DGSS fu de Langlade. Tuttavia, 

prima che egli assumesse il nuovo incarico, de Gaulle volle che consegnasse 

personalmente istruzioni altamente riservate al generale Eugène Mordant (1885-1959), di 

stanza in Tonchino. Dopo l’incontro tra i due, il 23 luglio 1944 Mordant chiese al 

Governatore Generale Decoux di essere sostituito: il governatore approvò la richiesta e 

nominò il secondo in comando, il generale Georges Aymé (1889-1950), nuovo 

comandante in capo. A seguito di una riunione tra Mordant, Aymé e de Langlade ad Hà 

Nội, de Langlade si recò a Calcutta, dove i gaullisti avevano istituito la Section de Liaison 

Française en Extreme-Orient (SLFEO), e si accordarono con gli inglesi per paracadutare 

armi, munizioni, rifornimenti, e gli agenti della Francia Libera a Mordant. Quest’ultimo 

però non era esperto in metodi clandestini e condusse le sue attività come normali 

operazioni militari: non passò molto tempo prima che tutti, compresi i giapponesi, 

venissero a conoscenza delle loro attività e si cominciò a vociferare un platonico sbarco 

alleato in Indocina37. 

Ad agosto del 1944, Parigi venne liberata dagli Alleati e de Gaulle fu nominato presidente 

del nuovo Governo Provvisorio Francese. In Indocina, Decaux tentò inutilmente di 

mantenere l’appoggio e la fiducia tra i suoi sottoposti, che nel frattempo si erano riuniti 

 
33 Charles Fenn (1907-2004) frequentò la scuola di formazione delle OSS, specializzandosi nei cinque rami 

dell'OSS: SO, SI, Ricerca & Sviluppo (Research and Development-R&D), Counter Intelligence (X2), and 

Morale Operations (MO). Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 82. 
34 Il Department of War fu un dipartimento dell’esecutivo federale nato nel 1789 per coordinare le milizie. 

Col National Security Act di Truman nel 1947, il Dipartimento della Guerra fu sostituito dal Dipartimento 

della Difesa. «United States Army | History, Generals, Battles, Flag, Structure, & Facts», Encyclopedia 

Britannica, s.d., https://www.britannica.com/topic/The-United-States-Army. 
35 Patti, Why Viet Nam?, 14. 
36 Tra i gruppi maggiori vi furono i già citati NGC - sotto la Marina statunitense- e l'OSS; poi la Joint 

Intelligence Collection Agency (JICA) e il XX Bomber Command erano dipendenti al JCS; l'Air Transport 

Command (ATC) invece era totalmente indipendente dal controllo CBI. Patti, Why Viet Nam?, 15. 
37 Patti, Why Viet Nam?, 37–38. 
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intorno alla figura di Mordant, divenuto rappresentante del movimento gaullista. Ad ogni 

modo, l’élite militare francese non riuscì a organizzare una resistenza tale da permettere 

di prendere nuovamente il controllo della colonia, limitandosi a fornire un canale di 

appoggio clandestino per le operazioni degli Alleati presenti nel teatro CBI38. Per di più 

de Gaulle, ansioso di ricevere uno status paritario tra gli Alleati, non aveva perso tempo 

nel dichiarare la sua “Nuova Francia” in guerra con il Giappone. Questo mise Decoux in 

una posizione particolarmente difficile, e protestò contro il tumulto che Mordant stava 

generando col suo malcelato movimento di resistenza. Le sue proteste non furono 

considerate da de Gaulle, poiché il 12 settembre quest’ultimo designò segretamente 

Mordant suo delegato generale per l’Indocina con pieni poteri decisionali, politici e 

militari, diventando de facto il rappresentante del governo provvisorio della Repubblica 

Francese. Quando Decoux lo seppe, offrì le dimissioni. Ma il 19 novembre de Langlade 

lo dissuase per indurlo a collaborare con de Gaulle: Decoux decise di rimanere al suo 

posto39. 

Nel frattempo, i giapponesi diedero filo da torcere agli Alleati in Cina. A dicembre difatti 

con l'operazione Ichi-gō (letteralmente “numero uno”) conquistarono sei basi aeree sino-

americane, troncando temporaneamente anche le comunicazioni tra i membri della GBT 

e i loro agenti al confine indocinese. Quest’ultima scelse come nuovo quartier generale 

Kūnmíng per rimanere vicino alla Quattordicesima Air Force e all’Air Ground Aid 

Services (AGAS), l’agenzia militare americana responsabile dell'assistenza nel 

salvataggio degli aviatori alleati abbattuti nella regione. Così a fine del 1944, Kūnmíng 

divenne il punto di riferimento per l’esercito americano, per i membri della 14°AF, 

dell’OSS e dell’AGAS, nonché per la Missione Militare Francese e per varie 

organizzazioni civili come la Croce Rossa 40 . In più, la città costituiva il centro di 

rifornimento della zona aerea denominata “The Hump” (l’estremità orientale delle 

montagne himalayane, che collega l’India alla Cina). 

Nel gennaio 1945 Donovan volò in Cina per incontrare Wedemeyer nella speranza di 

migliorare l’OSS. Il loro incontro portò a una grande riorganizzazione dei servizi di 

intelligence: l’OSS fu reso responsabile di tutti i programmi segreti (eccetto quelli cinesi), 

anche grazie all’autorizzazione di Chiang Kai-shek di poter creare reti finalmente libere 

dalla supervisione di Dài Lì41. La marina americana e l’AGFRTS furono posti sotto il 

controllo di Wedemeyer. Inoltre, l’OSS - SEAC fu abolito e sostituito dall'OSS - 

India/Burma Theatre (OSS - IBT) con sede a Kandy, nello Sri Lanka. Il tenente Richard 

P. Heppner, precedentemente all’interno dell’OSS - SEAC, fu designato Ufficiale 

dell’OSS per la Cina e contemporaneamente promosso al grado di colonnello. Dopo aver 

riorganizzato l'OSS, Donovan tornò a Washington. Da quel momento le attività e i 

 
38 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 200. 
39 Patti, Why Viet Nam?, 38–39. 
40 Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 98. 
41 Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 102. 
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successi dell’OSS nelle attività clandestine in Cina spiccarono rispetto a quelle degli altri 

servizi segreti, comprendenti quelli della marina americana e cinese, del BIS, del SOE, 

dei servizi segreti francesi e olandesi, e della rappresentanza sovietica non ufficiale42. 

Tuttavia, in quell’anno la GBT si dissociò dall’OSS, unendosi all’AGAS. A febbraio 

dunque Fenn venne riassegnato all’AGAS, e in questo modo l’OSS ristabilì ancora una 

volta i contatti col GBT, e fu in questo frangente che Tan raccontò a Fenn di un vietnamita 

che salvò un pilota americano senza chiedere alcuna compensa monetaria, Hồ Chí Minh43. 

Nonostante gli sforzi dell’OSS di mantenere i contatti con la GBT, l’operazione 

giapponese Meigō avrebbe presto portato alla disintegrazione delle operazioni del Gruppo 

Gordon44. 

3.2 UN INCONTRO FORTUITO 

Il primo incontro tra Hồ Chí Minh e gli agenti americani avvenne nei mesi successivi al 

suo rilascio di prigione nel settembre del 1943. Il leader, lavorando con la Đồng minh 

Hội, trascorse molto tempo presso la biblioteca dell’Office of War Information (OWI) 

degli Stati Uniti presente a Liǔzhōu, facendo amicizia con gli ufficiali statunitensi. 

Ottenuta la loro fiducia, nell’agosto 1944 cercarono di mandare Hồ Chí Minh a San 

Francisco per aiutarli nelle traduzioni in lingua vietnamita: il Consolato Generale degli 

Stati Uniti a Kūnmíng interrogò il Dipartimento di Stato sulla richiesta da parte dell’OWI 

per il visto di un tale “Ho Ting-ching” ma alla fine essa fu respinta45. 

Nel corso del 1944, l’idea di un potenziale sostegno da parte degli Stati Uniti suscitò 

interesse in vari quadri del Việt Minh, anche nel sud della Cina. Ad aprile dello stesso 

anno i rappresentanti del VM a Kūnmíng, dopo aver tentato senza successo di instaurare 

dei rapporti coi funzionari del Consolato della Francia Libera per organizzare un incontro 

sulla politica del dopoguerra in Indocina, si rivolsero ai funzionari locali dell’OSS e 

dell’OWI. L’obiettivo fu la richiesta d’assistenza per la stesura di una lettera da recapitare 

all'ambasciatore statunitense Clarence E. Gauss (1887-1960) a Chóngqìng, il cui 

contenuto fosse una domanda d’aiuto agli americani nella lotta vietnamita per 

l’indipendenza, offrendo al contempo di combattere a favore degli alleati contro le forze 

di occupazione giapponesi in Indocina. La richiesta andò a buon fine e il 18 agosto un 

ufficiale dell’OSS recapitò la lettera al console generale degli Stati uniti a Kūnmíng, 

William R. Langdon (1892-1963). Quest’ultimo decise di incontrare i membri del gruppo 

l’8 settembre, esprimendo simpatia alle aspirazioni del popolo vietnamita. Tuttavia, 

Langdon rimase cauto nel promettere un effettivo sostegno alla causa del VM, anche 

 
42 Patti, Why Viet Nam?, 26–28. 
43 Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 154. 
44 Patti, Why Viet Nam?, 45. 
45 Duiker, Ho Chi Minh, 212. 
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dovuto al fatto che gli americani non avevano ancora un’approfondita conoscenza dei vari 

gruppi nazionalisti vietnamiti46. 

L’11 novembre 1944, Hồ Chí Minh fece conoscenza col pilota statunitense Rudolph Shaw, 

che gli permise di giungere a Kūnmíng. Shaw, mentre era col suo aereo in ricognizione, 

ebbe problemi al motore, ma riuscì a paracadutarsi con successo nella giungla nord-

vietnamita. I membri di un’unità locale del VM lo soccorsero e decisero di portarlo alla 

loro base. Una volta giunti a Pác Bó, il pilota finalmente venne accolto da qualcuno che 

parlava perfettamente inglese: Hồ Chí Minh. Per il leader l’arrivo del pilota fu un evento 

propizio: sin dall’entrata in guerra degli Stati Uniti aveva pensato ad un possibile sostegno 

americano, cruciale per vincere la lotta contro le forze di occupazione giapponesi e 

francesi. Egli fu forte di questa convinzione in quanto convinto dell’antipatia del 

presidente Roosevelt nei confronti del colonialismo europeo. Shaw, d’altro canto, vide in 

HCM un possibile aiuto per comprendere meglio i confini meridionali cinesi e dunque gli 

chiese di andare con lui alla base della 14°AF di Kūnmíng. Hồ accettò volentieri e ripartì 

con lui verso la Cina, utilizzando i documenti che gli aveva lasciato il generale Zhāng 

Fākuí. Una volta giunti al confine però le autorità cinesi locali divisero i due viaggiatori: 

Shaw venne inviato a Kūnmíng in aereo, mentre venne chiesto a HCM di proseguire in 

autonomia il suo viaggio. Il leader non si perse d’animo e proseguì per la sua strada, anche 

se quando giunse a Kūnmíng nelle prime settimane del 1945, Shaw si trovava oramai 

negli Stati Uniti. Lì, HCM cercò di conoscere gli americani presenti nella zona e si mise 

in contatto con un ex studente dell'Università di Hà Nội, Tống Minh Phương, che aveva 

aperto vicino al quartier generale dell’OSS il ristorante Quảng Lạc. All’occorrenza, 

questo luogo veniva usato come copertura per le attività clandestine del Việt Minh. Hồ 

Chí Minh, oltre ai tentativi di entrare in contatto con l’OSS, chiese un colloquio col 

generale Chennault, come ringraziamento del salvataggio di Rudolph Shaw47. 

3.3 IL COLPO DI STATO GIAPPONESE 

Durante la guerra, fu vantaggioso per il Giappone mantenere il regime coloniale francese 

in Indocina. Difatti, ciò permise di evitare non solo i costi di amministrazione del 

territorio, ma anche l’onere del pattugliamento della frontiera sino-indocinese e i 

problemi politici dovuti a possibili insurrezioni popolari. Inoltre, nonostante qualche 

attrito tra francesi e giapponesi, Decoux fu molto prudente nell’evitare scontri armati. Nel 

1944, tuttavia, l’avanzata degli Stati Uniti nel Pacifico e la riuscita invasione alleata della 

Francia costrinsero Tōkyō a riconsiderare la politica in Indocina. Tōkyō per di più doveva 

tenere in considerazione anche le relazioni con l’Unione Sovietica: poiché l’obiettivo era 

di evitare lo scontro con l’Unione Sovietica, fu di vitale importanza scongiurare ogni 

iniziativa che avesse potuto provocare una reazione negativa da parte dei sovietici. In 

 
46 Duiker, Ho Chi Minh, 209–11. 
47 Duiker, Ho Chi Minh, 210–13. 
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seguito alla stipulazione del Trattato di Alleanza e Assistenza reciproca in data 10 

dicembre 1944 tra Stalin e de Gaulle, vi fu un cambiamento per i giapponesi: le iniziative 

antifrancesi da parte di Tōkyō avrebbero potuto ora contribuire a peggiorare le relazioni 

sovietico-giapponesi. D’altra parte, le autorità francesi in Indocina divennero meno 

affidabili ora che Vichy era scomparsa. Oltre a ciò, l’evenienza di uno sbarco alleato in 

Indocina favorì l’opzione di un disarmo anticipato dell'esercito francese. Prendendo atto 

della situazione, il piano d’emergenza per un colpo di stato in Indocina fu elaborato e 

discusso ai massimi livelli48. 

In Indocina, la situazione tra la fine del 1944 e l’inizio del 1945 continuò a mutare. 

Quell’inverno in Annam e in Tonchino si abbatté una grave carestia, che portò alla morte 

di circa un milione di persone, legata all’elemento base della dieta vietnamita: il riso. 

Difatti, a causa dei tifoni, della riduzione delle risiculture a favore della coltivazione di 

altri prodotti imposta dai giapponesi, e dai frequenti raid aerei degli americani su porti e 

ferrovie che diminuirono le importazioni dall’esterno, la quantità di riso disponibile calò 

drasticamente. Inoltre, il riso disponibile sul mercato civile non fu sufficiente a sfamare 

la popolazione, in quanto la maggior parte venne riservata alle truppe militari francesi e 

giapponesi49. Il Việt Minh, impegnato a incrementare il suo seguito, nel frattempo stava 

elaborando con attenzione i segnali di cambiamento della situazione mondiale. Inoltre, 

l’interesse popolare per il movimento era aumentato, specialmente ad Hà Nội: il Đảng 

Dân chủ Việt Nam (Partito Democratico del Việt Nam), nato a dicembre del 1944, 

instaurò contatti col VM, mentre diversi studenti dell’Università di Hà Nội appoggiarono 

la causa del movimento tracciando regolarmente le trasmissioni radiofoniche alleate50. 

All’inizio del 1945 invece, nel Tonchino il ceto letterario promosse il movimento del VM 

senza necessariamente farne parte: cominciarono a circolare saggi e poesie che 

celebravano le gesta eroiche di questi ribelli, spesso impiegando immagini tratte da opere 

tradizionali. Altri attivisti preferirono attuare dei semplici gesti simbolici, come 

l’esposizione della bandiera rossa con la stella oro in luoghi suggestivi come fuori dei 

templi Hương Tích ad Hà Nội il giorno di Natale del 1944 o Voi Phục durante una 

cerimonia del Tết (Capodanno vietnamita) del 1945. Sebbene la maggior parte dei 

residenti non sapesse ancora molto del VM, la loro curiosità sicuramente fu stuzzicata51. 

All’inizio del 1945, gli attacchi via aria e via mare degli americani sul territorio vietnamita 

preoccuparono sempre più le autorità giapponesi. Le perdite militari causate da questi 

attacchi, il timore di un’eventuale invasione delle truppe alleate e le prove che 

segretamente i francesi stessero fornendo informazioni agli Alleati, portarono i generali 

giapponesi a decidere di prendere completamente il controllo delle tre aree vietnamite. 

Inoltre, se il governo giapponese avesse deciso di ordinare il ritiro delle truppe dal Sud 

 
48 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 39–40. 
49 Taylor, A History of the Vietnamese, 532–33. 
50 Marr, Vietnam 1945, 200. 
51 Marr, 221. 
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della Cina, l’instaurazione di un corridoio indocinese sarebbe stato di fondamentale 

importanza. Il primo febbraio dunque Tōkyō diede l’autorizzazione definitiva per 

l’appropriazione dell’Indocina. L’elemento sorpresa divenne la chiave di volta del piano 

preparatorio al colpo di stato: dato che per il generale Tsuchihashi Yūitsu52 l’obiettivo fu 

quello di mantenere inconsapevoli i militari francesi, adottò misure di sicurezza più 

elaborate e procedure crittografiche più rigide. Inoltre, nessun collaborazionista 

indocinese fu informato dei piani giapponesi fino al giorno prima dell’acquisizione, 

sebbene voci di corridoio riguardanti una presa di mano del Giappone abbondassero. I 

generali francesi erano d’altro canto preoccupati nel tutelare la sicurezza dei civili 

francesi in Indocina: in caso di guerriglia, risultava difficile attuare strategie concrete di 

ritiro, senza conoscere i piani alleati ed essendo costantemente controllati dai giapponesi53. 

Inoltre, la superiorità numerica giapponese rese ancor’ più ostica l’attuazione di qualsiasi 

tattica54. 

Al generale Tsuchihashi era stato ordinato da Tōkyō di concedere al Governatore 

Generale Decoux esattamente due ore per accettare l'ultimatum che gli sarebbe stato 

presentato dall'ambasciatore Matsumoto Shun’ichi (1897-1987), con la riserva di un 

possibile rifiuto francese. In modo da mantenere l’effetto sorpresa in caso di attacco, 

venne deciso che l’ultimatum dovesse essere posto alle ore 18:00 del 9 marzo a Sài Gòn. 

Tuttavia, gli episodi di ribellione del VM nel Tonchino rischiavano di far saltare il piano: 

Tsuchihashi temeva di dover improvvisamente andare ad Hà Nội per supervisionare le 

operazioni militari francesi contro l’“Etsumei” (il VM)55. Difatti, a febbraio, il VM tese 

diverse imboscate per raccogliere materiale bellico, suscitando la dura reazione francese. 

L’8 marzo 1945, sentendo che il Governatore Generale fu chiamato a Sài Gòn per 

consultazioni coi giapponesi, e osservando le unità dell'esercito imperiale che si 

preparavano per un possibile combattimento, gli attivisti clandestini del PCI ad Hà Nội 

inviarono un avviso alla sede del Comitato Centrale del partito. Trường Chinh decise di 

convocare una riunione per discutere sul da farsi in previsione di un possibile scenario 

bellico franco-giapponese, evento che presagiva nei periodici del Partito da quasi un 

anno56. 

 
52 Il generale Tsuchihashi Yūitsu (1891-1975) fu addetto militare presso l’ambasciata giapponese a Parigi 

alla fine degli anni '30 e successivamente ricoprì vari ruoli nel Sud Est Asiatico durante la guerra prima di 

essere assegnato in Indocina nel 1944. Divenne de facto il governatore generale dell’Indocina, proclamando 

il Việt Nam indipendente e formando un governo approvato dalla casata reale di Huế presieduto dal letterato 

Trần Trọng Kim, al quale poteva passare le responsabilità di governo al termine della guerra. Taylor, A 

History of the Vietnamese, 533. 
53 Marr, Vietnam 1945, 43–49. 
54 Anche se in totale le forze giapponesi all’inizio di marzo erano ancora leggermente in inferiorità numerica 

rispetto a quelle francesi, il generale Tsuchihashi aveva a sua disposizione una maggiore disponibilità di 

soldati combattenti, forse 35.000 contro le 30.000 di etnia mista sotto il controllo francese. Marr, 51 
55 I francesi comunicarono al quartier generale del generale Tsuchihashi la loro intenzione di muoversi 

contro il VM in forza, col trasferimento di un battaglione di fucilieri da Lạng Sơn a Cao Bằng. Questi piani 

svanirono nella notte del 9 marzo. Marr, Vietnam 1945, 152. 
56 Marr, Vietnam 1945, 199. 
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A Sài Gòn, nel pomeriggio del 9 marzo, venne presentato l’ultimatum a Deacux. Subito 

egli richiese la presenza del diplomatico Claude Bréart de Boisanger (1899-1999), che 

avrebbe dovuto servire come testimone, mentre cercava di contestare l’ultimatum con 

l’ambasciatore Matsumoto. Il diplomatico trovò un pretesto per recarsi nell'ufficio 

adiacente, dove provò ad allertare i comandanti militari francesi. Tuttavia, nessun 

messaggio partì dall’edificio, in quanto molto probabilmente i giapponesi interruppero 

sia le linee telefoniche che i telegrafi, e bloccarono le frequenze radio francesi standard. 

Decoux insistette inoltre che aveva bisogno di consultare gli altri generali francesi prima 

di rispondere formalmente all'ultimatum, ma l'ambasciatore rispose che il Governatore 

Generale aveva l'autorità sufficiente per accettarlo o rifiutarlo in totale autonomia. 

Decoux sperò di evitare il conflitto armato e ottenere una proroga della scadenza 

dell’ultimatum, ma quando terminarono le due ore senza nulla di fatto, il generale 

Tsuchihashi alle ore 21.00 ordinò che il rifiuto francese fosse comunicato in tutta 

l’Indocina57. 

Le forze militari giapponesi attaccarono le guarnigioni francesi presenti sul territorio. Le 

truppe francesi reagirono in vari modi: arrendendosi immediatamente, difendendo le loro 

postazioni o tentando di fuggire58. In Cocincina – e Cambogia – la resistenza fu debole 

ed entro mezzogiorno del giorno seguente le truppe si arresero. In Annam, l’unica unità 

francese determinata a combattere fu quella della capitale reale di Huế, mentre 

l’imperatore Bảo Đại che rientrava da una battuta di caccia, ricevette una scorta armata 

giapponese che lo accompagnò a palazzo reale nelle prime ore del 10 marzo. La maggior 

parte degli scontri più sanguinosi si verificarono nel Tonchino: il quartier generale delle 

forze armate francesi ad Hà Nội subì tre assalti, con perdite da entrambi i fronti, prima di 

arrendersi alle 5:00 del mattino. Inoltre, la base del generale Émile René Lemonnier 

(1893-1945) presso la cittadella di Lạng Sơn fu bombardato, e il giorno seguente il 

generale fu decapitato dopo il rifiuto all’arresa59. Dei 13 generali in istanza nella colonia, 

solo Sabattier60, Allessandri61 e Turguin62 riuscirono a scappare in Cina; gli altri furono 

 
57 Marr, Vietnam 1945, 53–55. 
58 Durante la presa del potere giapponese, le casualità francesi in totale furono circa 2.100, mentre quelle 

indocinesi, anche se non furono registrate, probabilmente superarono le morti europee; la conta dei 

prigionieri invece si aggirò intorno alle 15.000 persone. Marr, Vietnam 1945, p.61. 
59 Marr, 56–60. 
60 Sabattier Gabriel (1892-1966) fu al comando delle forze francesi in Tonchino fino al colpo di stato 

giapponese. Dopo essersi rifugiato in Cina, sarà il rappresentante del Governo Provvisorio della Repubblica 

Francese. Patti, Why Viet Nam?, 490. 
61 Alessandri Marcel (1893-1968) fu il secondo in comando dopo Sabattier delle legioni francesi nel 

Tonchino. Tornò in Indocina il 19 settembre del 1945 e l’anno seguente guidò le truppe francesi in Laos. 

Alessandri terminò di essere al comando delle truppe tonchinesi nel 1950, tornando in Francia. Patti, Why 

Viet Nam?, 475. 
62 Al comando delle brigate in Annam e Laos, dopo la ritirata in Cina fu richiamato in Francia. Marr, 

Vietnam 1945, 324. 
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arrestati, compreso l’oramai ex Governatore Generale Decoux, che venne imprigionato a 

Lộc Ninh63. 

Vivendolo dall’esterno, il giorno del 9 marzo fu stranamente tranquillo. Al GBT, l’intera 

giornata trascorse senza che alcuna informazione provenisse dall’Indocina: gli agenti 

rimasero perplessi, ma non si allarmarono. Anche le comunicazioni dell’AGAS rimasero 

eccezionalmente silenziose. Il giorno successivo tuttavia arrivò un breve ma conciso 

messaggio: “I giapponesi hanno occupato tutte le postazioni indocinesi”. La rete di 

comunicazione per la quale gli agenti americani avevano lavorato duramente nei mesi 

precedenti fu sequestrata dal nemico nel giro di pochi giorni64. Il generale Sabattier, nei 

giorni successivi al colpo di stato, ricevette l’ordine radiofonico da de Gaulle di 

mantenere una presenza fisica nell'Indocina settentrionale ad ogni costo, a simboleggiare 

così la persistenza della sovranità francese. Tuttavia, la crescente carenza di rifornimenti 

e il calo del morale delle truppe resero questo impossibile 65 . I giapponesi dunque 

portarono a termine con successo l’operazione Meigō e ora avevano il controllo completo 

del Việt Nam: l’Indocina francese cessò di esistere. 

 

 
63 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 201. 
64 Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 106. 
65 Marr, Vietnam 1945, 61. 
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4 
La collaborazione  

tra OSS e Việt Minh 
 

4.1 IL ‘VECCHIO ANNAMITA’ 

A seguito del colpo di mano del 9 marzo, l’ammiraglio Jean Decoux fu sostituito come 

governatore generale dal tenente generale Tsuchihashi Yūitsu, che si adoperò per 

ripristinare il potere della monarchia di Huế. L’11 marzo l’imperatore Bảo Đại proclamò 

l’indipendenza del Việt Nam all’interno della “Sfera di co-prosperità della Grande Asia 

orientale”, affidando l’istituzione del nuovo governo esecutivo all’intellettuale Trần 

Trọng Kim1, mentre i giapponesi si concentrarono sulla gestione delle truppe stanziate in 

tutto il territorio2. I francesi in Cocincina non furono in grado di istituire alcuna difesa 

efficace e quasi tutti gli ufficiali francesi furono rapidamente incarcerati3. Nell'Indocina 

centro-meridionale, delle truppe rimanenti, solo piccoli gruppi sparsi riuscirono a fuggire. 

I dipendenti francesi impiegati in cariche istituzionali invece furono rimossi, mentre il 

gruppo GBT4 fuggì nel sud della Cina5. 

Il governo di Trần Trọng Kim realizzò una serie di riforme per costituire uno stato-

nazione indipendente. Pur essendo senza esercito e senza Ministero della Difesa, il 

governo trasformò la Garde Indigène (Guardia Indigena), istituita dai francesi, in Guardia 

Civile (Bảo an binh). Nominalmente fu Bảo Đại l’autorità massima del governo, ma 

concretamente quest’ultimo fu sotto il controllo del comando giapponese. Le riforme 

intraprese dal governo di Trần Trọng Kim inclusero anche la scelta di simboli nazionali, 

l'adozione di una costituzione e la delimitazione del territorio vietnamita. La scelta del 

nome ‘Việt Nam’ e dell'inno nazionale furono presentate a Bảo Đại, che li decretò 

 
1 Trần Trọng Kim (1883-1953) nacque nella provincia di Hà Tĩnh e studiò sia ad Hà Nội che in Francia. 

Dopo aver lavorato come interprete, nel 1911 cominciò la carriera di insegnante. Scrisse vari saggi, 

specialmente in quốc ngữ, e fu rinomato per i suoi scritti sul confucianesimo, buddismo e per le sue ricerche 

di carattere storico. Kim fu una figura di spicco nei circoli letterari e il suo lavoro più noto fu il Việt Nam 

sử lược (Breve Storia del Vietnam). Ngu Chieu Vu, «The Other Side of the 1945 Vietnamese Revolution: 

The Empire of Viet-Nam (March-August 1945)», Journal of Asian Studies 45, n. 2 (1986): 300–301. 
2 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 202–3. 
3 Ad Hà Nội, il generale Aymé tentò invano di difendersi con le sue truppe, mentre il generale Mordant 

decise di arrendersi volontariamente. L'unica resistenza organizzata fu quella a ovest del fiume Rosso, 

composta da 2.000 uomini al comando del generale Marcel Alessandri, che stabilì la sua sede a Điện Biên 

Phủ il 28 marzo. Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 238. 
4 Rete di informatori civili presente in Indocina, fondata da L. L. Gordon assieme a Harry Bernard e Frank 

Tan. Per maggiori informazioni vedere capitolo 3. 
5 Duiker, Ho Chi Minh, 215. 
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ufficialmente il 12 giugno 19456. Furono sostituiti vari termini provenienti dal regime 

coloniale con versioni vietnamite, tra cui i nomi Tonchino, Annam e Cocincina con Bắc 

Bộ, Trung Bộ e Nam Bộ (rispettivamente divisione settentrionale, centrale e meridionale). 

Inoltre, vennero rilasciati numerosi prigionieri politici e venne disposto un calendario di 

festività per celebrare eventi memorabili e figure eroiche della storia vietnamita7. I libri 

di storia successivi bollarono il gabinetto di Trần Trọng Kim come filogiapponese, ma 

secondo Phan Anh (1912-1990), Ministro della Gioventù e membro della commissione 

istituita per preparare la Costituzione vietnamita, l’intero gabinetto era ispirato da un 

autentico patriottismo8. 

Controverso è dunque il dibattito su chi fondò effettivamente il moderno stato-nazione 

vietnamita, se Trần Trọng Kim o Hồ Chí Minh. Il governo di Trần Trọng Kim, con il 

benestare dei giapponesi, riunificò il Việt Nam, rimarcandone i confini sia geopolitici che 

culturali 9 . Tuttavia, ciò che mancava erano solide amministrazioni provinciali e il 

riconoscimento da parte della comunità internazionale. Il Primo Ministro non riuscì né a 

costruire un’amministrazione provinciale efficace, né ebbe l’opportunità di stabilire 

collegamenti con le autorità internazionali. Dunque, secondo lo storico Stein Tønnesson10, 

esperto della rivoluzione vietnamita, il ruolo del governo Trần Trọng Kim può essere 

interpretato in tre modi: come un intermezzo filogiapponese, come prima tappa della 

rivoluzione nazionale, o come tentativo fallito di riforma dall’alto. Delle tre, egli dà 

preferenza alla terza, spiegando che il governo di Trần Trọng Kim cercò di liberare il Việt 

Nam dall’impronta coloniale francese tramite le riforme citate in precedenza, dando così 

una spinta indipendentista al paese e fornendo una base relativamente stabile pronta per 

essere sfruttata dal Việt Minh (VM)11. 

Il colpo di mano giapponese fu un evento propizio per Hồ Chí Minh. Oltre a permettere 

al VM di agire senza il pericolo della polizia francese, l’operazione Meigō finalmente rese 

 
6 Il termine ‘Việt Nam’ venne usato anche in precedenza: nella dichiarazione del nuovo anno lunare, 

rilasciata poco prima del colpo di mano del 9 marzo, Bảo Đại parlò dei “popoli del Việt Nam”; inoltre, nella 

dichiarazione dell’11 marzo, i trattati ineguali francesi furono aboliti in nome del Gouvernement du Viêt -

Nam. Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 288. 
7 Taylor, A History of the Vietnamese, 534. 
8 Originario di Hà Tĩnh, Phan Anh studiò legge in Francia e tornò a Huế durante la Seconda Guerra 

Mondiale come giornalista. Durante il suo breve periodo come Ministro della Gioventù, viaggiò molto per 

incitare i giovani al patriottismo. In un’intervista del 1989, egli sottolineò i risultati positivi del governo di 

Trần Trọng Kim, vedendolo come parte dello stesso movimento di liberazione nazionale del Việt Minh. 

Taylor, A History of the Vietnamese, 534; Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 297. 
9 Christopher Goscha, Vietnam: A New History, 1st edition (Basic Books, 2016), 191. 
10 Stein Tønnesson è un ricercatore e storico norvegese. La sua tesi di dottorato, difesa all’Università di 

Oslo nel 1991, riguardò la storia internazionale della rivoluzione vietnamita nel 1945. Le sue principali aree 

di ricerca sono il Việt Nam e l’area del Sud Est Asiatico. Scrive regolarmente per il settimanale norvegese 

Morgenbladet ed è professore di ricerca presso il Peace Research Institute di Oslo (PRIO). Pagina ufficiale 

di Stein Tonnesson, «Stein Tønnesson’s Personal Website», cliostein.com, consultato 17 novembre 2020, 

http://www.cliostein.com/. 
11 Inoltre, durante la Rivoluzione d’Agosto di cui si parlerà più avanti in questo capitolo, alcuni ministri del 

governo decisero poi di seguire Hồ Chí Minh, nel desiderio di continuare a rinnovare il paese. Tønnesson, 

The Vietnamese Revolution of 1945, 297. 
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possibile quello che Hồ Chí Minh cercava da tempo: ottenere contatti diretti con gli Stati 

Uniti12. Difatti, dopo il 9 marzo 1945, l’OSS13 si mise all’opera per ripristinare la rete di 

intelligence in Indocina, attiva già da febbraio con il nome in codice di progetto Quail14. 

Tuttavia, gli ordini della Casa Bianca non autorizzavano il contatto con i gruppi di 

resistenza vietnamiti antifrancesi, per evitare un possibile coinvolgimento politico15. Ma, 

con le nuove circostanze, arrivarono altri ordini da Washington che istruivano a lavorare 

con ogni tipo di appoggio disponibile16. 

L’inizio della collaborazione tra Hồ Chí Minh e i servizi di intelligence americana iniziò 

a metà marzo 1945. Il tenente Charles Fenn, responsabile dei collegamenti OSS - GBT, 

fu informato da uno dei suoi colleghi che “un vecchio Annamita” (all’epoca, Hồ era 

cinquantenne), arrivato a Kūnmíng dopo aver salvato un pilota statunitense, avesse 

apparentemente legami con un gruppo patriottico. Valutando che potesse rivelarsi utile 

per le operazioni di intelligence in Indocina, Fenn fissò un incontro con Hồ Chí Minh il 

17 marzo, sebbene fosse stato avvertito dei possibili collegamenti comunisti del “vecchio 

Annamita”. All’incontro quest’ultimo si dimostrò favorevole a collaborare con i servizi 

americani e, oltre a fornire spiegazioni sul Fronte VM, chiese di incontrare il generale 

Claire L. Chennault17. Terminato il colloquio, nei giorni seguenti Fenn si consultò con i 

colleghi dell’AGAS18 e tutti furono concordi nell’avviare la collaborazione con Hồ Chí 

Minh: a quest’ultimo venne dato il nome in codice di “Lucius” e cominciarono i 

preparativi per il suo rimpatrio con un operatore radio19. 

Il 29 marzo Fenn fece in modo che Hồ Chí Minh incontrasse il generale Chennault nel 

suo ufficio al quartier generale della Quattordicesima Air Force americana, avvertendo 

‘Lucius’ di non presentare alcuna richiesta formale di assistenza per il VM. Al termine 

dell’incontro, il generale ringraziò Hồ Chí Minh per aver salvato il tenente Shaw, senza 

aver intrapreso alcuna discussione relativa a questioni politiche. Hồ mantenne la 

promessa di non avanzare alcuna istanza, domandò tuttavia un favore personale: una 

fotografia autografata, che Chennault fu lieto di firmare. Dopodiché, Fenn fornì un 

aeroplano per portare Hồ Chí Minh a Jìngxī, da dove sarebbe poi rientrato in Việt Nam. 

 
12 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 204. 
13 Office of Strategic Services, servizi segreti statunitensi. Per maggiori informazioni vedere capitolo 3.  
14 Il progetto Quail, concepito dall’OSS ancora alla fine di febbraio 1945, consisté nella costruzione di 

un'organizzazione di intelligence in Indocina, avente una base principale a Sīmáo (nello Yúnnán) e poi una 

serie di stazioni operative situate in Tonchino, Annam, Cocincina e Cambogia, gestite da 12 squadre native 

(Lào Kay, Hà Nội/Hải Phòng, Phú Diễn, Huế, Nha Trang, Sài Gòn, Luang Prabang, Vientiane, Tha Khek, 

Pakse, Phnom Penh, Pursat). Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 309. 
15 Duiker, Ho Chi Minh, 215. 
16 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 310. 
17 Generale a capo della Quattordicesima Air Force americana (14°AF) con base a Kūnmíng. Per maggiori 

informazioni vedere capitolo 3.  
18 Air Ground Aid Services, agenzia militare americana responsabile dell’assistenza nel salvataggio degli 

aviatori alleati abbattuti nella regione. Per maggiori informazioni vedere capitolo 3.  
19 Fenn indagò ulteriormente sul VM, scoprendo che sebbene i francesi etichettassero il gruppo come 

‘comunista’, i cinesi li descrivevano semplicemente come ‘ingannevoli’.Duiker, Ho Chi Minh, 211–15. 
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Mentre ‘Lucius’ si preparava alla partenza, chiese a Charles Fenn sei nuove Colt nelle 

loro confezioni originali e Fenn accettò. Alla fine di marzo Hồ Chí Minh giunse a Bǎisè, 

il nuovo quartier generale del quarto comando militare di Zhāng Fākuí20 per ristabilire i 

contatti con i membri della Đồng Minh Hội21, i cui rapporti interni si stavano indebolendo. 

Hồ Chí Minh tentò di riorganizzare il gruppo creando un nuovo “comitato d’azione”, 

dopo essere riuscito a convincere i membri di spicco sfruttando la fotografia firmata da 

Chennault e consegnando loro le Colt di Fenn22. 

Mentre Hồ Chí Minh si trovava a Bǎisè, l’ufficiale dell’intelligence americana 

Archimedes L. Patti23 arrivò a Kūnmíng per unirsi all’OSS. Prima di giungere in Cina, 

eseguì delle ricerche sul Việt Minh e il suo leader, trovandoli un veicolo plausibile per 

ristabilire la rete d’intelligence in Indocina. Il direttore dell’OSS William Donovan inviò 

direttive specifiche dalla Casa Bianca: Patti non avrebbe dovuto interferire in alcun modo 

con gli eventuali tentativi da parte dei francesi di rioccupare l’ex-colonia, e in nessuna 

circostanza avrebbe dovuto fornire armi o rifornimenti se non a sostegno di obiettivi 

alleati contro i giapponesi. In definitiva, doveva essere evitata ogni mossa che avrebbe 

potuto comportare posizioni politiche al di fuori della lotta comune contro i giapponesi24. 

A inizio aprile il Tổng bộ (Direzione generale del Việt Minh)25, insieme al Comitato 

Centrale del Partito Comunista Indocinese (PCI)26, convocò la Hội nghị Quânk sự Bắc 

Kỳ (Conferenza militare del Tonchino) a Hiệp Hòa, vicino ad Hà Nội27. Sul presupposto 

di un’invasione da parte degli Alleati in Indocina prima della fine della Seconda Guerra 

Mondiale, la conferenza formalizzò il Việt Nam Giải phóng quân (l’Esercito di 

Liberazione del Việt Nam)28. Venne dato l’ordine ai quadri VM di istituire in tutto il paese 

comitati di liberazione nazionale in preparazione ad una futura presa di potere. Inoltre, il 

piano prevedeva che l’ora dell’insurrezione sarebbe giunta solo quando le forze 

 
20 Quello precedente, situato a Liǔzhōu, fu occupato dai giapponesi durante l’operazione Ichi-gō. Per 

maggiori informazioni vedere capitolo 3. 
21 Partito per la liberazione del Việt Nam fondato da Zhāng Fākuí. Per maggiori informazioni vedere 

capitolo 2. 
22 Il generale Xiāo Wén, diffidente del comitato d’azione di Hồ Chí Minh, ne sostituì i membri, mantenendo 

Hồ Chí Minh Duiker, Ho Chi Minh, 315–16. 
23 Archimedes Leonidas Attilio Patti (1913-1998) prestò servizio come agente in Europa fino al gennaio 

1944 (anche in Italia, ad Anzio), quando fu nominato alla scrivania dell’Indocina presso la sede dell’OSS. 

Duiker, Ho Chi Minh, 216. 
24 Patti, Why Viet Nam?, 69–71, 79–88. 
25 La Direzione generale del Việt Minh fu composta da vari membri, tra cui Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, 

Đỗ Đình Thiện, Trường Chinh, Phạm Văn Đồng, Trần Văn Giàu, Phạm Ngọc Thạch e Hoàng Quốc Việt. 

«Ho Chi Minh (1949-1954)», SPCE370 (Indochine), Archives nationales d’outre-mer, consultato 28 

novembre 2020, http://anom.archivesnationales.culture.gouv.fr/. 
26 Per maggiori informazioni sul Partito Comunista Indocinese vedere capitolo 1. 
27 Thanh Tuấn Nguyễn, «Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của Bộ Nội vụ», moha.gov.vn 

(Ministero degli Interni) (Nguyễn Thanh Tuấn, 39 10/06 2020), https://moha.gov.vn/75-nam/van-ban-

huong-dan/cach-mang-thang-tam-nam-1945-va-su-ra-doi-cua-bo-noi-vu-44509.html. 
28Nome formale per le forze di resistenza organizzate dall’ICP durante la guerra contro i francesi dopo la 

Seconda Guerra Mondiale. Fondato per la prima volta nel dicembre 1944, fu sostituito dall’Esercito 

Popolare del Việt Nam dopo la Conferenza di Ginevra del 1954.Duiker, Ho Chi Minh, 12. 
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giapponesi fossero state completamente impegnate nella lotta contro le truppe alleate29. 

In aggiunta, per la prima volta venne richiesta la formazione di un Quốc dân đại hội 

(Congresso Nazionale del Popolo), composto da rappresentanti di tutti i ceti sociali e 

partiti politici, con l’obiettivo finale di creare il governo provvisorio del Việt Nam 30. 

Nel frattempo, Patti, desideroso di incontrare Hồ Chí Minh, chiese il consenso al suo 

superiore, il colonnello Richard Heppner (1908-1958)31. Il via libera giunse due settimane 

dopo l’improvvisa morte di Roosevelt32, quando Heppner ricevette l’autorizzazione dal 

generale Wedemeyer per introdurre agenti dell’OSS in Indocina allo scopo di ottenere 

informazioni e sabotare le installazioni giapponesi33. L’incontro venne fissato per il 27 

aprile, in un piccolo villaggio a circa sei miglia fuori dalla città di Jìngxī. Hồ Chí Minh si 

dimostrò curioso di come Patti fosse riuscito a ottenere informazioni su di lui e il Việt 

Minh, e quando l’ufficiale rispose che aveva indagato negli archivi di Washington DC, vi 

fu un “guizzo di sorpresa e soddisfazione” negli occhi del “vecchio Annamita”. Hồ Chí 

Minh sondò l’atteggiamento americano nei confronti dei vietnamiti, cercando di capire 

quali fossero le loro intenzioni in Indocina. Spiegò poi come il VM si stava preparando 

per formare un governo democratico indipendente, ma che sarebbe stato impegnativo in 

quanto francesi e inglesi si sarebbero opposti. In aggiunta, ammise che il VM dipendeva 

da una quantità limitata di equipaggiamento sequestrato al nemico, tuttavia sarebbe stato 

in grado di fornire una sostanziale assistenza agli Alleati se fosse stato in possesso di un 

migliore armamentario. Patti evitò qualsiasi promessa a riguardo, ma non escluse un 

possibile approfondimento della questione34. 

Nonostante tutto, Patti fu sinceramente colpito dall’incontro con Hồ Chí Minh. Sebbene 

fosse consapevole di non poter essere coinvolto negli aspetti politici della questione 

Indocinese, il pragmatismo e l’eloquenza del “vecchio Annamita” gli lasciarono 

“un’impressione indelebile”. Non vide in Hồ Chí Minh un rivoluzionario radicale, bensì 

una persona dall’animo patriottico, di cui ci si poteva fidare come alleato contro i 

giapponesi. Da un punto di vista pratico, a Patti il Việt Minh sembrò la risposta più valida 

all’immediato problema di stabilire operazioni in Indocina. Inaspettatamente, durante 

l’incontro, Hồ Chí Minh non avanzò richieste: aveva semplicemente esposto il potenziale 

valore che poteva avere il VM. Questo spiazzò l’ufficiale in quanto nei suoi precedenti 

 
29 Duiker, Ho Chi Minh, 219–20. 
30 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 347. 
31 Heppner, rappresentante principale dell’OSS a Chóngqìng, fu titubante nel dargli il via libera in quanto 

l’ambasciatore degli USA in Cina, il generale Patrick Hurley (1883-1963), avvertì che i francesi e i cinesi 

non sarebbero stati contenti di scoprire contatti dell’intelligence statunitense col VM. Patti, Why Viet Nam?, 

70–71. 
32 La morte di Roosevelt e il passaggio alla politica di Truman verranno spiegate nel capitolo 6. 
33 Il nuovo memorandum dell’11 aprile, dalla nuova presidenza di Harry S. Truman (1884-1972), annunciò 

una “modifica dell’atteggiamento dello Stato riguardo agli aiuti alla Resistenza francese nell’Indocina”: fu 

possibile aiutare i gruppi di resistenza francesi ma previa autorizzazione di Albert C. Wedemeyer, 

comandante delle forze statunitensi nel China Theatre. Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 310. 
34 Patti, Why Viet Nam?, 83–86. 
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negoziati con gruppi clandestini in Europa e Africa, i rappresentanti spesso facevano 

affermazioni esagerate su ciò che avrebbero potuto realizzare in cambio di grandi quantità 

di denaro e armi, quest’ultime talvolta già in possesso e dunque tenute nascoste agli agenti 

per averne in maggiore quantità. Patti riporta invece che Hồ Chí Minh non menzionò 

eventuali fondi e rivelò anche francamente che il VM era in possesso di armi rubate35. 

Una settimana dopo, Hồ Chí Minh tornò a Pác Bó con un gruppo di persone, 

comprendenti un operatore radiofonico dell’esercito americano e Frank Tan, membro 

della GBT. Da Pác Bó, gli agenti iniziarono a spedire rapporti a Kūnmíng mentre l’OSS 

inviò via paracadutare rifornimenti, tra cui medicine, un secondo apparecchio radio e armi. 

Sfruttando le risorse ricevute, il Việt Minh riuscì a contribuire fornendo bollettini 

meteorologici e il salvataggio di diversi aviatori statunitensi36. Hồ Chí Minh inoltre inviò 

alcuni rapporti a Patti, allegando a uno di essi anche due opuscoli: uno indirizzato alle 

autorità Alleate; l’altro alle Nazioni Unite37. Entrambi fecero appello al sostegno per 

l’indipendenza del Việt Nam38. Patti fece recapitare gli opuscoli alle autorità statunitensi 

a Chóngqìng, ma sarebbero trascorsi ben trentadue anni prima che il Việt Nam venisse 

ammesso nell’ONU. 

Il 4 maggio 1945, Hồ Chí Minh lasciò Pác Bó accompagnato da alcuni membri del Việt 

Minh e dal personale americano per incontrarsi con Võ Nguyên Giáp. Prima fecero tappa 

a Lam Sơn, dove Hồ inviò una breve nota di ringraziamento a Charles Fenn per aver 

accettato di fornire addestramento alle milizie e le apparecchiature radio. Il 17 maggio 

raggiunsero Na Kiên, dove incontrarono Giáp e dopo essersi confrontati sugli ultimi 

eventi, Giáp e Hồ decisero di collocare il nuovo posto di comando militare del VM a Kim 

Lũng, che venne ribattezzata Tân Trào. Hồ Chí Minh ora poté rivolgere interamente la 

sua attenzione alla rivolta generale e convocò una riunione dei quadri per discutere sulle 

prospettive future39. 

Oramai, una vittoria degli Alleati nel Pacifico sembrava solo questione di tempo. Le forze 

militari statunitensi si stavano inesorabilmente avvicinando al Giappone e le incursioni 

 
35 Patti, Why Viet Nam?, 86–88. 
36 Duiker, Ho Chi Minh, 217. 
37 Alla Conferenza di Yalta nel febbraio 1945, Roosevelt, Churchill e Stalin gettarono le basi per la Carta 

delle Nazioni Unite, discutendo la nuova organizzazione che avrebbe preso il posto della Società delle 

Nazioni. Queste proposte furono il perno nei negoziati alla Conferenza delle Nazioni Unite 

sull’Organizzazione Internazionale (UNCIO), che si riunì a San Francisco il 25 aprile 1945. La Carta fu 

firmata il 26 giugno e promulgata il 24 ottobre 1945, stabilendo la nascita ufficiale dell’Organizzazione 

delle Nazioni Unite (ONU). «United Nations | Definition, History, Founders, Flag, & Facts», Encyclopedia 

Britannica, https://www.britannica.com/topic/United-Nations. 
38 I documenti furono apparentemente scritti dal “National Party of IndoChina (Annam)”, descritto come 

uno dei cinque partiti che avevano originariamente formato il Đồng Minh Hội nel 1942 e che 

successivamente si fusero col VM. Gli opuscoli furono inviati a Washington, con una nota del funzionario 

dell’ambasciata statunitense William R.Langdon, il quale commentò che i contenuti riflettevano un “odio 

per la Francia”. Duiker, Ho Chi Minh, 534; Patti, Why Viet Nam?, 102. 
39 Duiker, Ho Chi Minh, 220. 
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aeree dei bombardieri B-29 devastarono incessantemente le principali città nipponiche40. 

La fine della guerra era vicina e i giapponesi se ne resero conto: a fine maggio espressero 

simpatia per la lotta per l’indipendenza del Việt Nam, esortando il Việt Minh a cooperare 

con loro41. Il VM rifiutò. Non molto tempo dopo il generale Tsuchihashi discusse con 

Trần Trọng Kim e il viceré Phan Kế Toại42 sulla possibilità di stabilire nuovamente un 

collegamento coi leader Việt Minh43. 

Il 4 giugno venne decretata formalmente la nuova Khu Giải phóng (Zona Liberata), 

comprendente sette province nel Việt Bắc. Il quotidiano Việt Nam độc lập fu l’organo di 

propaganda del VM e Hồ Chí Minh ordinò che tutte le unità militari della Zona Liberata 

fossero subordinate all’Esercito di Liberazione del Việt Nam. A livello gerarchico, ogni 

Comitato Provinciale rispondeva al governo centrale situato a Tân Trào, e furono indette 

elezioni per creare una struttura amministrativa basata su principi democratici. Obiettivi 

del nuovo governo provvisorio furono: la formulazione di riforme economiche e sociali, 

la ridistribuzione dei terreni agricoli, la riduzione delle imposte, la promozione 

dell’alfabetizzazione e l’abolizione definitiva della pratica della corvée44. Nel frattempo, 

Hồ Chí Minh continuò a comunicare con Kūnmíng, nonostante una certa riluttanza tra gli 

ufficiali statunitensi sulle possibili ripercussioni politiche di un rapporto formale degli 

Stati Uniti con il VM. Tuttavia, Patti convinse il colonnello Paul L. E. Helliwell (1914-

1976) a portare avanti la collaborazione45. Per facilitare la spedizione di personale e 

rifornimenti, Patti consigliò a Hồ Chí Minh di costruire una pista di atterraggio: il VM si 

mise all’opera. Il 30 giugno Hồ Chí Minh comunicò a Patti che erano pronti ad accoglierli, 

a condizione che non vi fosse del personale francese46. 

A luglio cominciò la stagione dei monsoni e l’Esercito di Liberazione del Việt Nam 

divenne più audace negli attacchi. Di particolare successo fu quello del 16 luglio a Tam 

 
40 Il 25 marzo le truppe statunitensi sbarcarono nelle isole Kerama. Ad aprile riuscirono ad approdare sulle 

coste di Okinawa, a Nakagami, occupando Kadena e Yomitan. Fu l’inizio della ‘Battaglia di Okinawa’, una 

delle più sanguinose battaglie della Guerra del Pacifico, durata 84 giorni e che terminò con l’occupazione 

dell’isola da parte dei militari americani. Rosa Caroli, Il mito dell’omogeneità giapponese: storia di 

Okinawa (Milano: F. Angeli, 1999), 173–77. 
41 I giapponesi non avevano intenzione di occupare le aree dove era attivo il VM, ma se avessero continuato 

a interferire con l’esercito giapponese, sarebbe stata avviata una campagna per la loro repressione. 

Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 349. 
42 Phan Kế Toại (1892-1973) nacque da una famiglia di mandarini a Sơn Tây, studiò ad Hanoi e in Francia. 

Una volta rientrato in Việt Nam, ricoprì cariche governative fino a ricevere la nomina nel 1941 come 

governatore di Thái Bình. Dopo le dimissioni a seguito dalla Rivoluzione D’Agosto, Phan Kế Toại si ritirò 

dalla vita politica per subentrare nuovamente nel 1947: il presidente Hồ Chí Minh lo invitò a unirsi al 

governo della RDV come Ministro degli Interni, e lui accettò. Mai Sơn Kiều, «Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phan 

Kế Toại - Một con người tận tụy vì dân», Tạp chí điện tử Tổ chức nhà nước, consultato 27 novembre 2020, 

https://tcnn.vn/news/detail/48551/Bo-truong-Bo-Noi-vu-Phan-Ke-Toai---Mot-con-nguoi-tan-tuy-vi-

dan.html. 
43 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 349. 
44 Duiker, Ho Chi Minh, 220–21. 
45 Helliwell arrivò nell’aprile 1945 a Kūnmíng come vice del capo locale dell’OSS. Duiker, Ho Chi Minh, 

221. 
46 Patti, Why Viet Nam?, 125–27. 
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Đảo, dove liberarono alcuni francesi da un campo di concentramento47. L’attacco coincise 

con l’arrivo della missione OSS ‘Deer’ al quartier generale di Tân Trào: il maggiore 

Allison Thomas (1914-2005), capo della squadra, fu paracadutato con un piccolo gruppo 

nella giungla per assistere il VM nello svolgimento delle operazioni antigiapponesi. Essi 

ricevettero il benvenuto da 200 guerriglieri armati e il maggiore ne rimase impressionato. 

Thomas e i suoi uomini iniziarono a fornire alle unità militari del VM istruzioni su come 

usare le armi statunitensi e varie tattiche di guerriglia. Un centinaio degli uomini migliori 

di Võ Nguyên Giáp furono selezionati per prendere parte a un programma di 

addestramento speciale, che si svolse a circa due miglia fuori dal villaggio di Tân Trào48. 

Non rispettando la condizione posta da Hồ Chí Minh, tra i membri del Deer Team vi fu 

un ufficiale dell’esercito francese, il tenente Montfort. Egli fu inserito nel team in quanto 

la Mission 549 francese era interessata a prendere contatti con Hồ Chí Minh. Tuttavia, 

quando Thomas incontrò Hồ la mattina del 17 luglio, il leader disse che se le guardie 

avessero saputo di Montfort, avrebbero potuto sparargli. Il tenente fu costretto a lasciare 

il campo, unendosi ad un gruppo di rifugiati connazionali in viaggio verso la Cina50. Hồ 

Chí Minh nei giorni seguenti si dimostrò comunque favorevole a interloquire con le 

autorità francesi, e sebbene Patti avesse informato il maggiore Jean R. Sainteny (1907-

1978) a Kūnmíng, nessuna risposta immediata giunse dalla loro parte51. 

4.2 LA RIVOLUZIONE D’AGOSTO 

Sul finire della Seconda Guerra Mondiale, tra il 17 luglio e il 2 agosto 1945, gli Alleati si 

riunirono in quello che sarebbe stato l’ultimo vertice di guerra: la Conferenza di Potsdam. 

Qui, Harry S. Truman, Winston Churchill e Joseph Stalin discussero sul futuro 

geopolitico dell’Europa, stabilendo i ruoli delle potenze vincitrici sulla Germania 

sconfitta 52 . Venne inoltre lanciato un ultimatum al Giappone (Dichiarazione di 

 
47 In tale operazione convinsero la guarnigione della Guardia Civile a disertare, uccidendo sette giapponesi 

e imprigionandone due. Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 350; Marr, Vietnam 1945, 233–

34. 
48 Duiker, Ho Chi Minh, 221–22. 
49 La Mission 5 fu una sotto-unità della SLFEO (vedere capitolo 3) a Kūnmíng, diretta dal genero del 

governatore generale Albert Sarraut, il maggiore Sainteny. Il compito principale della missione militare fu 

quello di preparare il ritorno di unità francesi in Indocina. Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 206; 

Patti, Why Viet Nam?, 490. 
50 Patti, Why Viet Nam?, 128–29. 
51 Duiker, Ho Chi Minh, 222. 
52 Tra le decisioni prese durante la Conferenza di Potsdam, ci fu la suddivisione della Germania in tre zone 

di occupazione e l’istituzione di un tribunale internazionale per processare i criminali nazisti; la 

delineazione delle frontiere europee tra cui il confine tra la Germania e la Polonia; i risarcimenti di guerra. 

Anche se la Francia fu informata delle disposizioni prese a Potsdam, non prese parte al processo decisionale. 

Richardson Dougall, a c. di, «Final Documents», in Foreign Relations of the United States: Diplomatic 

Papers, The Conference of Berlin (The Potsdam Conference), 1945, vol. 2 (Washington: United States 

Government Printing Office, 1960), 1462–1514, 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945Berlinv02. 
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Potsdam)53 e concordata una linea d’azione su come gestire la liberazione del Việt Nam 

dopo la resa nipponica. A tal proposito, per facilitare le operazioni militari, si stabilì la 

divisione provvisoria del Việt Nam in due zone: a sud del 16° parallelo si sarebbero 

stanziate le forze britanniche di Mountbatten, mentre a nord le truppe nazionaliste cinesi. 

Gli americani, concentrati maggiormente sulle operazioni nell’area del Pacifico, 

approvarono la divisione momentanea dell’area54. Il governo francese, invece, che già nei 

mesi precedenti affermò la volontà di ristabilire la propria autorità in Indocina, non venne 

interpellato55. 

Il Giappone rifiutò l’ultimatum e il 6 agosto gli Stati Uniti sganciarono la prima bomba 

atomica a Hiroshima. A seguire, l’8 agosto l’Unione Sovietica dichiarò formalmente 

guerra all’impero giapponese. Hồ Chí Minh, giudicando il momento propizio, ordinò a 

tutte le organizzazioni vietnamite in Việt Nam di inviare delegati a Tân Trào il prima 

possibile. Il 13 agosto, nonostante diversi delegati non fossero ancora arrivati, i leader del 

VM decisero di dare inizio alla Hội nghị toàn quốc (Gran Conferenza Nazionale). Alla 

presenza di una trentina di delegati56, Hồ Chí Minh aprì i discorsi con una panoramica 

sulla situazione internazionale, prevedendo l’imminente sconfitta delle forze giapponesi. 

In quest’ottica, non appena Tōkyō avesse annunciato la resa, sarebbe stato necessario 

lanciare l’insurrezione generale. Venne istituito dunque lo Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc 

(Comitato di Rivolta Nazionale), posto sotto il comando di Trường Chinh, che subito si 

adoperò a comunicare le nuove indicazioni ai vari quadri in tutto il territorio vietnamita57. 

Il giorno seguente la Gran Conferenza Nazionale, come previsto da Hồ Chí Minh, il 

Giappone si arrese. 

Ad Hà Nội, in concomitanza della Gran Conferenza Nazionale, i membri del comitato 

regionale tonchinese del PCI, non recatisi a Tân Trào, iniziarono rapidamente a prepararsi 

per l’insurrezione. Essi scelsero cinque uomini per formare l’Ủy ban Quân sự Cách mạng 

Hà Nội (Comitato Militare Rivoluzionario di Hà Nội), capeggiato da Nguyễn Khang 

 
53  «Potsdam Conference | Facts, History, & Significance», Encyclopedia Britannica, s.d., 

https://www.britannica.com/event/Potsdam-Conference. 
54 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 326–27. Le decisioni della Conferenza verranno riprese 

anche nei capitoli successivi. 
55  Testimonianza di tale volontà da parte della Francia fu la Dichiarazione del 24 Marzo, punto di 

riferimento della politica francese riguardante l’Indocina fino al 1947. Enunciata dal governo di de Gaulle 

e scritta da Henri Laurentie (1901-1984), direttore degli affari politici del Ministero delle Colonie, insieme 

all’esperto in Indocina Léon Pignon (1908-1976), promise agli abitanti dell’Indocina sia la cittadinanza 

indocinese sia quella all’interno dell’Unione Francese. Infatti, la dichiarazione sottolineò l’autonomia 

dell’Indocina, organizzata come una federazione di cinque stati, ma non l’autonomia di ogni singolo 

territorio. La federazione doveva tuttavia essere guidata da un governatore generale, e la Francia sarebbe 

stata responsabile della politica estera. Nella Dichiarazione vennero promessi inoltre rispetto per le libertà 

democratiche fondamentali, l’istituzione di un’assemblea federativa eletta e l’autonomia negli affari 

economici. Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 314–16. 
56 Tra cui il Segretario Generale Trường Chinh e i rappresentanti del Bắc Bộ, Trung Bộ e Nam Bộ 

(rispettivamente Nguyễn Lương Bằng, Nguyễn Chí Thanh e Hà Huy Giáp). Furono presenti anche Võ 

Nguyên Giáp, Hoàng Văn Hoan (rappresentante della Zona Libera) e altri delegati dalla Thailandia e dal 

Laos. Duiker, Ho Chi Minh, 224. 
57 Duiker, Ho Chi Minh, 224–25. 
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(1919-1976), che stabilì un primo contatto con Phan Kế Toại. Il viceré provò a persuaderli 

ad unirsi all’amministrazione esistente, e a richiedere l’aiuto giapponese per 

l’indipendenza del paese. Khang rifiutò, in quanto temeva il giudizio delle forze Alleate, 

e pretese sia l’abdicazione dell’imperatore che le dimissioni del viceré. Toại trasmise il 

messaggio alla corte imperiale di Huế58. 

Il 16 agosto, sempre a Tân Trào, il Tổng bộ convocò il Quốc dân đại hội (Grande 

Assemblea Popolare della Nazione). All’Assemblea furono presenti 60 delegati 

provenienti sia dal Việt Nam che dall’estero59: si svolse in una casa comune con i ritratti 

di Lenin, Máo Zédōng e del generale Claire Chennault posti sui muri. Hồ Chí Minh 

avvertì di una probabile invasione francese sostenuta dalle potenze alleate e se ciò fosse 

accaduto, sarebbe stato necessario negoziare un compromesso con la Francia. Dopodiché 

l’Assemblea approvò le mười chính sách lớn (Dieci Grandi Politiche), finalizzate al 

raggiungimento di obiettivi economici e di giustizia sociale. Così nacque la Việt Nam Dân 

chủ Cộng hòa (Repubblica Democratica del Việt Nam - RDV), una repubblica 

indipendente basata sui principi di libertà democratica e politica. Alla guida di 

quest’ultima, fu istituito un governo provvisorio: l’Ủy ban dân tộc giải phóng Việt Nam 

(Comitato Nazionale di Liberazione del Việt Nam), che vedeva Hồ Chí Minh come 

presidente. Dopo aver votato per la nuova bandiera nazionale – quella del VM – e un 

nuovo inno nazionale, il Congresso si aggiornò60. La mattina dello stesso giorno, Nguyễn 

Khang si presentò da Phan Kế Toại per negoziare nuovamente la presa di potere, ma 

nessuno dei due fu disposto a cambiare la propria posizione61. 

La situazione critica portò anche il governo filogiapponese a muoversi velocemente, 

temendo il ritorno delle forze francesi supportate dagli Alleati. Ad Hà Nội, la mattina del 

17 agosto, si riunì la Đại hội Hiệp thương Toàn quốc (Assemblea Consultiva Nazionale) 

nella sede dell’AFIMA62, a lungo programmata dal governo centrale63. All’Assemblea 

furono presenti numerosi intellettuali e membri dei partiti a favore dell’impero. Dopo il 

discorso introduttivo del viceré, che tornò poi nel suo ufficio, la discussione si spostò 

rapidamente sulla delibera di un piano d’azione per creare un fronte di liberazione 

ufficiale. Ma nel mezzo della conferenza, giunse un messaggio da Huế che conferì pieni 

poteri decisionali ad un comitato istituito ufficiosamente da Trần Trọng Kim nei giorni 

 
58 Duiker, Ho Chi Minh, 297; Marr, Vietnam 1945, 374. 
59 Tra i delegati pochi ne conoscevano l’identità, ma alcuni iniziarono a sussurrare tra loro che egli fosse in 

realtà Nguyễn Ái Quốc. Duiker, Ho Chi Minh, 225. 
60 Duiker, Ho Chi Minh, 226. 
61 Marr, Vietnam 1945, 376. 
62 Association pour la Formation intellectuelle et morale des Annamites (in vietnamita: Hội Khai Trí Tiến 

Đức). Questa associazione, di cui era Segretario Generale il monarchico Phạm Quỳnh (1892-1945) e 

caporedattore del giornale Nam Phong (Il Vento del Sud), mirava al riavvicinamento culturale tra il popolo 

francese e vietnamita.Christopher Goscha, «L’Indochine repensée par les “ Indochinois ” : Pham Qùynh et 

les deux débats de 1931 sur l’immigration, le fédéralisme et la réalité de l’Indochine», Outre-Mers. Revue 

d’histoire 82, n. 309 (1995): 422, https://doi.org/10.3406/outre.1995.3369. 
63 Marr, Vietnam 1945, 383. 
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precedenti: l’Uỷ ban Giám đốc Chính trị miền Bắc (Comitato di Direzione Politica del 

Tonchino), al quale prese parte anche Phan Kế Toại64. 

Nel pomeriggio, mentre l’Assemblea era ancora riunita, si radunò una folla di circa 

20.000 persone presso il Teatro dell’Opera: Nguyễn Khang salì su un podio eretto di 

fronte all’edificio e, annunciando la resa giapponese, incitando il popolo a sostenere 

l’imminente rivolta65. Nel corso della marcia che seguì l’evento, l’ufficio di Toại fu 

occupato dal Việt Minh: il viceré li informò riguardo le proprie dimissioni e li reindirizzò 

al nuovo organo governativo. Questo consigliò ancora una volta al VM di astenersi dal 

prendere il potere e di unirsi all’amministrazione esistente per formare un fronte unito, 

richiedere armi ai giapponesi e trattare con gli Alleati. Il suggerimento, tuttavia, venne 

rifiutato66. Dall’alba al tramonto dello stesso giorno, nei distretti rurali di tutto il nord Việt 

Nam scoppiarono rivolte popolari e vennero costituiti “Comitati di Liberazione” locali67. 

Nel mentre, le unità dell’Esercito di Liberazione del Việt Nam, accompagnate dal 

maggiore Allison Thomas e dal Deer Team, iniziarono a spostarsi verso il delta del fiume 

Rosso. Il giorno dopo, il Comitato Militare Rivoluzionario di Hà Nội decise di introdurre 

di nascosto armi in città e posizionare le squadre d’assalto del partito in luoghi strategici 

per lanciare una rivolta in data 19 agosto e precedere così ogni possibile azione del nuovo 

Comitato di Direzione Politica68. 

La mattina del 19 agosto, numerose persone si mobilitarono dalle campagne verso Hà Nội 

per prendere parte all’insurrezione. Davanti al Teatro dell’Opera, si riunirono tutti i 

manifestanti per ascoltare il discorso del Comitato Militare Rivoluzionario e dare il via 

alla protesta. Le squadre d’assalto si impadronirono degli edifici strategici della città, 

astenendosi però dall’attaccare i luoghi presidiati dai giapponesi, con cui i leader VM 

avevano presumibilmente stipulato un accordo69. La Guardia Civile si arrese e il neo 

Comitato di Direzione Politica, così come le forze giapponesi, non opposero alcuna 

resistenza70. Tra i membri dei vari partiti Đại Việt71 vi fu chi rassegnato si unì alla folla e 

 
64 Per maggiori informazioni sull’Uỷ ban Giám đốc Chính trị miền Bắc si consiglia la lettura del capitolo 

“The Opportune Moment”, su Marr, Vietnam 1945, 347–401. 
65 Questo incontro riunì vari partiti e gruppi politici. Alcuni militanti entrarono nel Teatro e dopo aver 

strappato la bandiera imperiale sul balcone, innalzarono la bandiera rosso e oro del VM. Duiker, Ho Chi 

Minh, 298. 
66 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 381. 
67 Duiker, Ho Chi Minh, 296. 
68 Duiker, Ho Chi Minh, 298. 
69 Secondo un rapporto a Tōkyō del più vicino consigliere del governatore generale Tsuchihashi, il ministro 

Tsukamoto fu invitato a pranzo con i leader dell’Etsumei (VM). Egli accettò, condividendo così un tavolo 

con persone che pensava fossero già i futuri funzionari amministrativi. Tønnesson, The Vietnamese 

Revolution of 1945, 382. 
70 I giapponesi fecero resistenza il 19 agosto solo quando i manifestanti cercarono di entrare nella Banca 

d’Indocina e nella stazione radio di Bạch Mai. Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 382. 
71 Negli anni ’40 nacquero i quattro partiti ‘Đại Việt’ (Grande Việt), che nel 1944 si riuniranno per formare 

la coalizione Đại Việt Quốc gia Liên minh (Alleanza Nazionale del Grande Việt). Per maggiori 

informazioni vedere nota 23 del capitolo 3. 
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chi provò a opporsi72. Dieci giorni dopo l’insurrezione di Hà Nội, la testata giornalistica 

Cứu Quốc (Salvezza Nazionale) diffuse la notizia che lo sconfitto Impero nipponico non 

era più il principale nemico73. Il Comitato di Direzione Politica fu sciolto a fine giornata. 

Senza restrizioni dalla polizia giapponese, la bandiera VM sventolò nei vari palazzi di Hà 

Nội e la gente si riversò sulle strade reclamando l’indipendenza74. 

La notizia degli eventi nella capitale si diffuse a macchia d’olio in tutto il Tonchino, ed 

entro il 22 agosto le forze del Việt Minh ottennero il controllo dell’area settentrionale. 

Huế ebbe la sua rivoluzione il 23 agosto, seguendo circa lo stesso schema attuato ad Hà 

Nội: il VM prima prese il potere nelle campagne circostanti e poi si spostò in città, 

accompagnato dalla folla e occupando edifici pubblici senza incontrare la resistenza 

armata dei giapponesi o della Guardia Civile. Gli insorti tuttavia si trattennero 

dall’attaccare il Palazzo Imperiale e gli uffici governativi. Presto anche le restanti 

province centrali furono nelle mani del VM75. 

L’ex-Concincina invece fu un terreno difficile per l’insurrezione, in quanto i gruppi del 

Việt Minh non erano così diffusi. A Sài Gòn difatti, molti nazionalisti trovarono 

protezione sotto i giapponesi, mentre l’amministrazione francese tentò di stringere a sé 

gli individui moderati appartenenti alla classe media. I rivoluzionari tentarono 

faticosamente di ampliare il loro seguito, appoggiandosi al veterano della Scuola di Stalin 

Trần Văn Giàu (1911-2010). A tal proposito, dopo il 9 marzo gli attivisti del PCI presero 

il controllo di un’organizzazione giovanile fondata sotto la sponsorizzazione giapponese, 

la Thanh Niên Tiền Phong (Avanguardia giovanile). Guidata da Phạm Ngọc Thạch, servì 

da copertura per gli sforzi del Partito. Ad agosto, la Thanh Niên Tiền Phong contava oltre 

un milione di membri tra tutte le province del sud76. 

Il 14 agosto, i giapponesi permisero all’imperatore Bảo Đại di nominare un viceré per il 

Nam Bộ, Nguyễn Văn Sâm (1898-1947). Due giorni più tardi, a Sài Gòn, varie 

organizzazioni non-VM si riunirono nel Mặt trận Quốc gia Thống nhất (Fronte Nazionale 

Unito)77. Questo fu creato in previsione del vuoto di potere che si sarebbe venuto a creare 

tra la fase di ritiro dei giapponesi e l’arrivo del viceré78. Di fronte a tali eventi, Trần Văn 

Giàu decise di ritardare la rivolta finché non fossero arrivate notizie da Hà Nội, che 

giunsero il 20 agosto. Egli richiese un incontro col comitato esecutivo del Fronte 

Nazionale Unito, che si tenne due giorni dopo. Ciò che alla fine permise la collaborazione 

 
72 Marr, Vietnam 1945, 401. 
73 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 382. 
74 Duiker, Ho Chi Minh, 299. 
75 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 386. 
76 Duiker, Ho Chi Minh, 300–301. 
77 Tra esse le religiose Cao Đài, Hoà Hảo, le nazionaliste VNQDD e Đại Việt Quốc dân đảng, come anche 

gruppi socialisti e trotskisti (per maggiori informazioni vedere capitoli 1 e 2). Vu, «The Other Side of the 

1945 Vietnamese Revolution: The Empire of Viet-Nam (March-August 1945)», 312. 
78 Nguyễn Văn Sâm non arrivò a Sài Gòn fino al 22 agosto, poiché trattenuto dai rivoluzionari a Khánh 

Hòa: nessuno poteva svolgere un ruolo di trasferimento ufficiale del potere dal governatore giapponese alle 

autorità indigene. Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 384. 
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tra Giàu e i rappresentanti del Fronte fu la notizia, arrivata durante l’incontro, che 

l’imperatore Bảo Đại avesse inviato le autorità rivoluzionarie di Hà Nội a formare un 

nuovo governo per sostituire la defunta amministrazione Trần Trọng Kim. A quel punto, 

il Fronte Nazionale Unito si sciolse e venne sostituito dal nuovo Ủy ban Hành chính Lâm 

thời Nam Bộ (Comitato Amministrativo Provvisorio del Nam Bộ), con Giàu come 

presidente79. 

Tuttavia, un punto critico che ostacolò l’insurrezione meridionale fu la presenza 

dell’esercito giapponese. I giapponesi infatti avevano stanziato più truppe a Sài Gòn 

rispetto ad Hà Nội, ed era difficile prevedere la loro reazione in caso di rivolta su larga 

scala80. Trần Văn Giàu propose dunque di lanciare una sommossa nella provincia natale 

di Tân An come banco di prova. La manovra ebbe successo e venne dunque approvata 

l’insurrezione generale a Sài Gòn. Il 24 agosto tutti gli edifici strategici della città furono 

occupati contemporaneamente, grazie a cellule del partito istituite segretamente al loro 

interno. La presa di potere fu efficiente, silenziosa e rapida, compiuta nel giro di sole 

quattro ore, dalle 18 alle 2281. 

La mattina del 25 agosto si riversarono sulle strade di Sài Gòn contadini e cittadini 

mobilitati dal gruppo di Trần Văn Giàu. Quando la mattina stessa il generale Tsuchihashi 

fece visita al viceré Nguyễn Văn Sâm, si trovò in presenza di un gruppo Việt Minh. Questi 

lo informarono che il delegato imperiale era tenuto in custodia nei suoi alloggi. La 

manifestazione si concluse dietro la Cattedrale di Notre-Dame e da un palco venne 

presentato il Comitato Amministrativo Provvisorio del Nam Bộ 82 . Tuttavia, la 

manifestazione non fu completamente pacifica: sebbene alle unità rivoluzionarie fosse 

stato ordinato di evitare scontri, vi furono alcuni episodi violenti per le strade tra 

vietnamiti ed europei. Il giorno seguente, la radio VM divulgò il successo della 

rivoluzione nella “Città di Hồ Chí Minh”83. 

Hồ Chí Minh giunse ad Hà Nội la mattina del 25 agosto. Quel pomeriggio, convocò il 

Tổng bộ nei suoi alloggi per discutere l’annuncio del nuovo governo provvisorio prima 

dell’arrivo delle forze di occupazione alleate84. Difatti, un gruppo di ufficiali americani e 

francesi era già atterrato all’aeroporto Gia Lâm il 22 agosto, stabilendosi al Metropole 

Hotel. Tra essi v’era anche Archimedes Patti, che poco dopo la resa giapponese fu 

incaricato di guidare la squadra Mercy diretta ad Hà Nội85. Sainteny, ora rappresentante 

 
79 Duiker, Ho Chi Minh, 301. 
80 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 384. 
81 Il motivo per cui i giapponesi tollerarono l’accadimento fu probabilmente per tenersi politicamente fuori 

dai guai. Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 384–92. 
82 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 388. 
83 Questo fu il nuovo nome scelto per Sài Gòn. Fatta eccezione per il breve periodo di settembre-ottobre 

1945, il titolo di “Ho Chi Minh City” non fu più sentito fino all’aprile 1975. Patti, Why Viet Nam?, 182–89. 
84 Duiker, Ho Chi Minh, 303. 
85 L’obiettivo delle varie unità ‘Mercy’ fu di provvedere alla sicurezza dei prigionieri di guerra e agevolare 

una rapida evacuazione aerea nelle aree occupate. Patti, Why Viet Nam?, 141. 
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in Cina del governo de Gaulle, chiese il permesso di unirsi a Patti nel viaggio, 

presumibilmente per accertarsi della situazione dei residenti francesi. Sebbene sia il 

governo cinese sia quello statunitense fossero riluttanti nell’autorizzare i francesi a 

svolgere un ruolo formale nella resa giapponese, Sainteny alla fine ottenne il permesso, a 

condizione che si limitasse a partecipare nelle operazioni umanitarie86. 

Il 26 agosto, Patti ricevette un invito a un colloquio con Hồ Chí Minh. Dopo aver pranzato 

insieme ad altri membri del VM, i due si ritirarono a discutere privatamente. In primis, il 

presidente manifestò disappunto nei confronti dei francesi: oltre a chiedere come mai 

avessero ignorato i suoi inviti a incontrarlo a luglio, si lamentò della presenza della 

squadra francese capeggiata da Sainteny. L’ufficiale rispose che non sapeva le loro 

intenzioni, ma che il compito di Sainteny era di assistere il grande contingente di 

prigionieri di guerra francesi. Hồ Chí Minh rimase scettico a riguardo, esprimendo 

preoccupazione anche per l’atteggiamento del governo britannico: quest’ultimo 

condivideva l’interesse francese a mantenere le colonie asiatiche. Patti tentò di cambiare 

discorso, e indagò sul rapporto tra il governo nipponico e il governo provvisorio. Il 

presidente singolarmente rispose che il problema non erano più i giapponesi, ma i cinesi: 

difatti, per Hồ Chí Minh c’era il rischio che essi potessero sfruttare la situazione per i loro 

interessi, e chiese a Patti di avvisare le autorità alleate di questa eventualità. Patti gli diede 

la sua parola, ma alle domande riguardanti la prospettiva degli Stati Uniti in Indocina, 

egli insisté sul fatto di non essere autorizzato a impegnarsi in discussioni di politica locale. 

Infine, consapevole della sua reputazione di ex agente del Comintern, Hồ Chí Minh ribadì 

di essere solo un “socialista-nazionalista progressista” che si rivolse a Mosca e ai 

comunisti cinesi perché non c’erano alternative per riuscire ad ottenere l’indipendenza 

del Việt Nam87. 

A metà pomeriggio giunse la notizia che il viceré Nguyễn Văn Sâm aveva presentato le 

sue dimissioni. Hồ Chí Minh fu lieto di apprendere che il governo del Việt Nam del Sud 

era passato nelle mani del Comitato Amministrativo Provvisorio del Nam Bộ, e con un 

invito a incontrarsi di nuovo, congedò Patti. Quando l’ufficiale americano tornò alla sua 

residenza, venne invitato ad un meeting con Jean Sainteny. Quest’ultimo era consapevole 

che l’americano aveva contatti con Hồ Chí Minh e all’incontro espresse l’interesse a 

parlare con il leader vietnamita. Patti accettò di trasmettere il messaggio a Hồ Chí Minh, 

tuttavia fu Võ Nguyên Giáp ad accettare infine l’invito. La mattina seguente, appena Giáp 

si presentò all’incontro, Sainteny rimproverò il comportamento sconsiderato del VM, che 

minacciava l’ordine e la vita dei cittadini francesi innocenti. Giáp ribatté che non era 

venuto per rispondere delle azioni del popolo vietnamita, ma per scambiare opinioni con 

un rappresentante del nuovo governo francese. Sainteny divenne più conciliante, 

promettendo al suo visitatore che il governo francese avrebbe risposto in modo favorevole 

 
86 Patti, Why Viet Nam?, 144–45. 
87 Patti, Why Viet Nam?, 199–203. 
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alla maggior parte delle richieste del popolo “Annamita”, ma si rifiutò di entrare nei 

dettagli. La riunione fu inconcludente88. 

Il 27 agosto il Comitato Nazionale di Liberazione del Việt Nam si riunì ad Hà Nội. 

L’ordine del giorno fu la formalizzazione del nuovo governo, comprendente 

rappresentanti di tutto il panorama politico e la stesura della Dichiarazione di 

Indipendenza. Hồ Chí Minh fu confermato presidente della RDV89. Oltre ad aver stabilito 

la sede governativa presso il Palazzo Nord, fu discussa anche la futura abdicazione di Bảo 

Đại. L’imperatore aveva già dichiarato di voler fare un passo indietro, lanciando 

formalmente un appello alle nuove autorità di Hà Nội per la formazione di un governo. 

Quest’ultimo decise dunque di inviare una delegazione a Huế per chiedere l’abdicazione 

ufficiale del sovrano. I rappresentanti si presentarono alla cittadella imperiale il 30 agosto. 

Bảo Đại consegnò il sigillo, annunciando pubblicamente le dimissioni dalla terrazza sulla 

Porta della Luna. Successivamente, la delegazione invitò Bảo Đại ad Hà Nội per 

partecipare all’insediamento del nuovo governo. Bảo Đại accettò, non in veste di 

imperatore, ma da normale cittadino della repubblica, Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy90. 

Tali eventi in Việt Nam passarono alla storia come la Cách mạng tháng Tám (Rivoluzione 

d’Agosto). Malgrado sia considerato un momento unitario del paese, il comitato di Trần 

Văn Giàu fu quasi totalmente isolato dalla leadership di Hà Nội, e dovette spesso prendere 

decisioni in autonomia. La disparità fra le due regioni fu evidente anche all’arrivo a Sài 

Gòn del rappresentante del Tổng bộ, Hoàng Quốc Việt (1905-1992). Quest’ultimo, giunto 

pochi giorni dopo l’insurrezione del 25 agosto, criticò il carattere comunista del comitato 

di Trần Văn Giàu e svelò ai membri l’identità del neopresidente Hồ Chí Minh, che molti 

ignoravano essere in realtà Nguyễn Ái Quốc 91 . Inoltre, i gruppi comunisti a Sud 

espropriarono le terre anche dei proprietari indigeni: questo atto, oltre a creare 

malcontento nei confronti del Comitato Amministrativo Provvisorio del Nam Bộ, fu una 

scelta che venne criticata dal governo provvisorio della RDV92. 

 
88 Nello stesso incontro, una volta che Giáp si fu congedato, Sainteny disse a Patti, in termini colloquiali, 

che la Francia era disposta a supportare i futuri investimenti statunitensi in Indocina con un finanziamento 

di cinque miliardi di franchi. Stava cercando, quindi, la persona giusta con la quale poter contrattare. Seppur 

indisposto da tale proposta, Patti riferì il messaggio a Heppner, che lo avvertì di stare alla larga da qualsiasi 

accordo. L’agente fu ulteriormente indignato quando poche settimane dopo, i francesi accusarono 

falsamente Hồ Chí Minh di aver tentato di corrompere gli ufficiali americani in Indocina. Patti, Why Viet 

Nam?, 205–11; Lloyd C. Gardner, Approaching Vietnam: From World War II Through Dienbienphu, 1941-

1954 (W.W. Norton & Company, 1988), 70. 
89 Due giorni dopo, alla radio furono annunciati i nomi dei membri del nuovo governo. Oltre alla presidenza, 

Hồ Chí Minh occupò la carica di Ministro degli Affari esteri, mentre Giáp fu Ministro dell'Interno. Circa 

metà della nuova amministrazione fu costituita da membri del VM. Duiker, Ho Chi Minh, 305. 
90  Sebbene l’atto sembrasse essere volontario, alcuni osservatori furono turbati dall’abdicazione, 

alimentando la critica al VM. Due eminenti oppositori del VM, il giornalista Phạm Quỳnh e il funzionario 

del tribunale Ngô Đình Khôi, furono silenziosamente arrestati e giustiziati. Stessa sorte toccò al veterano 

trotzkista Tạ Thu Thâu, uno dei critici più duri del VM. Duiker, Ho Chi Minh, 305. 
91 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 384–92. 
92 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 209–10. 
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4.3 L’INDIPENDENZA E LA FINE DELLA COLLABORAZIONE 

Il 2 settembre passò alla storia come il Giorno dell’Indipendenza. Una platea di oltre 

mezzo milione di persone si raccolse in piazza Ba Đình nel centro di Hà Nội, dove Hồ 

Chí Minh lesse la Dichiarazione d’Indipendenza93. Il team dell’OSS fu presente alla 

cerimonia, non nascondendo lo stupore nell’ascoltare il presidente citare la Dichiarazione 

d’Indipendenza americana del 1776: “Tutti gli uomini sono stati creati uguali. Il Creatore 

ci ha dotato di alcuni diritti inalienabili: il diritto alla Vita, il diritto alla Libertà e il diritto 

di conseguire la Felicità”94 . Il discorso richiamò inoltre la Dichiarazione dei Diritti 

dell’Uomo e del Cittadino, risalente alla Rivoluzione francese del Settecento95. Hồ Chí 

Minh proseguì additando i crimini commessi dal regime coloniale francese, un giogo che 

li opprimeva da quasi cento anni. Inoltre, nella dichiarazione non nominò né il Laos né la 

Cambogia, parlando solamente dell’istituzione da parte dei francesi di “tre diversi regimi 

nel Việt Nam centrale, meridionale e settentrionale, in un tentativo di prevenire l’unione 

della nostra nazione e l’unione del nostro popolo”. L’omissione di Cambogia e Laos, 

anche se non in linea con la dottrina del PCI96, fu necessaria per mettere in evidenza 

l’indipendenza vietnamita agli occhi degli Alleati, come testimonia la seguente frase: “La 

verità è che noi abbiamo strappato la nostra indipendenza dai giapponesi e non dai 

francesi”. Hồ Chí Minh concluse con una forte affermazione del diritto del Việt Nam a 

essere libero, per poi chiedere alla folla: “Fratelli, avete sentito bene ciò che ho detto?”. 

In quell’istante Hồ Chí Minh conquistò l’animo e il cuore del popolo vietnamita97. Dallo 

stile usato nel discorso, qualcuno teorizzò che egli fosse l’uomo noto come Nguyễn Ái 

Quốc, anche se pochi ne erano certi. L’ultima volta che si rivolse al popolo vietnamita 

con lo pseudonimo di Nguyễn Ái Quốc fu il 17 agosto 1945 in una lettera ai connazionali, 

in cui egli ricordò di lottare per l’indipendenza98. La prima apparizione pubblica di Hồ 

Chí Minh sancì la fine del processo rivoluzionario e l’inizio della fase di consolidamento 

della RDV: era necessario eleggere un governo effettivo, diventare uno Stato 

finanziariamente stabile e costituire un esercito99. 

 
93 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 392. 
94 Il testo della Dichiarazione d’Indipendenza del 1945 citato in questi paragrafi è consultabile in lingua 

vietnamita e inglese sul sito ufficiale governativo del Vietnam: «About Vietnam», Cổng Thông tin điện tử 

Chính phủ (Vietnam Government Portal), consultato 24 novembre 2020, 

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/English/TheSocialistRepublicOfVietnam/AboutVietnam. 
95 Gardner, Approaching Vietnam, 64; Patti, Why Viet Nam?, 250. 
96 Difatti, il giornale Cờ giải phóng continuò a usare il termine di ‘Indocina’ piuttosto che di ‘Việt Nam’ 

anche dopo il 2 settembre. Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 393. 
97 Duiker, Ho Chi Minh, 307. 
98 Duiker, Ho Chi Minh, 226. Tuttavia, Tonnesson nel suo libro “The Vietnamese Revolution of 1945”, a 

pag.393, riporta che invece fu il 29 agosto l’ultimo appello al popolo da parte di Nguyễn Ái Quốc. 
99 Il 3 settembre, il presidente convocò la prima riunione del nuovo Consiglio dei ministri al Palazzo Nord, 

riprendendo le mười chính sách lớn (Dieci Grandi Politiche) che erano state elaborate in precedenza. All’ex 

sovrano Bảo Đại inoltre fu offerto il ruolo onorifico di Consigliere Supremo del governo. Montessoro, 

Vietnam, un secolo di storia, 211–14. 



72 

 

Dall’altra parte del paese, a Sài Gòn, la folla si radunò davanti al Palazzo Norodom per 

ascoltare la trasmissione radiofonica del discorso di Hồ Chí Minh. L’evento iniziò in 

modo pacifico, ma a causa delle tensioni tra i residenti vietnamiti e francesi all’interno 

della città, scoppiarono dei colpi di arma da fuoco nella piazza di fronte alla Cattedrale di 

Notre Dame. La folla andò nel panico e, alimentata dall’isteria popolare, la violenza si 

diffuse. Il bilancio della “domenica nera”, come la definì la stampa francese, fu di cinque 

francesi caduti e più di una dozzina di vietnamiti uccisi100. Nei giorni successivi, Trần 

Văn Giàu implorò i suoi seguaci di mantenere la calma ed evitare inutili provocazioni, ma 

fu duramente criticato dai nazionalisti e anche da alcuni membri del suo stesso partito, 

che lo accusarono di collaborazionismo101. 

Dopo il giorno della Dichiarazione d’Indipendenza, la situazione nella regione 

meridionale rimase tesa, e l’inizio del disarmo giapponese per mano inglese non fece altro 

che peggiorare le condizioni. Infatti, come concordato a Potsdam, fu Mountbatten ad 

occuparsi dell’incarico102. Quest’ultimo, tuttavia, fu occupato anche in altre missioni103 e 

dunque riservò solamente la 20th Indian Division del generale Douglas D. Gracey (1894-

1964) per tale mansione. Le truppe, comprendenti anche soldati francesi, iniziarono ad 

arrivare a Sài Gòn il 12 settembre. Il generale atterrò all’aeroporto Tân Sơn Nhất il giorno 

seguente e si preoccupò di interloquire solamente con i giapponesi, trascurando la 

presenza della delegazione Việt Minh104 . In quello stesso giorno, le milizie francesi 

presenti nel distaccamento di Gracey rilasciarono i prigionieri di guerra connazionali, 

armandoli105. Quest’ultimi crearono scompiglio a Sài Gòn attaccando civili vietnamiti. 

Inorridito dalle condizioni anarchiche che trovò in città, Gracey si rivolse all’unico 

elemento stabile presente: i militari giapponesi. Ordinò loro, dunque, di disarmare tutti i 

vietnamiti per evitare episodi vendicativi, oltre che cacciare il Comitato Amministrativo 

Provvisorio del Nam Bộ dalla sede governativa106. 

Nel frattempo, a nord, Chiang Kai-Shek predispose l’invio delle truppe comandate dai 

generali Lú Hàn e Lóng Yún per assistere la resa nipponica107. Le milizie tuttavia non 

furono tra le meglio organizzate, e il loro arrivo ad Hà Nội il 9 settembre fu caotico. Patti 

 
100 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 392. 
101 Duiker, Ho Chi Minh, 313. 
102 Capo del South East Asia Command (SEAC); per maggiori informazioni vedere capitolo 3. 
103 Tra i compiti, ci furono in primis quelli riguardanti gli interessi di Londra: preservare la posizione 

britannica in India, completare la campagna militare in Birmania e rioccupare la Malesia. John Prados, 

Vietnam: The History of an Unwinnable War, 1945-1975 (Lawrence: University Press of Kansas, 2009), 

17. 
104 Gardner, Approaching Vietnam, 67. 
105 Prados, Vietnam, 18. 
106 Duiker, Ho Chi Minh, 314. 
107  Lú Hàn (1895-1974) si laureò all’Accademia Militare dello Yúnnán, ricoprendo incarichi militari 

influenti e il 5 ottobre 1945 fu nominato governatore dello Yúnnán. Anche Lóng Yún (1884-1962) fu 

nominato governatore provinciale dello Yúnnán nel 1928, e nel 1948 egli si unì ai comunisti cinesi, dove 

fu nominato vicepresidente del Consiglio nazionale di difesa, incarico che mantenne fino al 1957. Patti, 

Why Viet Nam?, 487. 
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descrisse la scena come una nottata confusa e assordante108. Il 16 settembre, Lú Hàn si 

incontrò con Hồ Chí Minh: il generale cinese accettò l’esistenza della RDV, a condizione 

che il governo provvisorio fosse subordinato alla Cina, e negò a Sainteny il rilascio dei 

soldati francesi prigionieri109. La neonata RDV necessitava di fondi, quindi Hồ Chí Minh 

accettò. Visto che la presenza di militari sia vietnamiti che cinesi poteva creare tensioni 

il grosso delle truppe di Giáp fu ritirato da Hà Nội110. 

La situazione per Hồ Chí Minh cominciò a farsi complicata. Oltre al rientro in patria dei 

nazionalisti vietnamiti (oppositori del VM) assieme all’esercito cinese, il presidente 

venne a sapere degli avvenimenti di Sài Gòn. Preoccupato per la piega degli eventi, Hồ 

Chí Minh si incontrò con Patti varie volte. Egli confidò i suoi timori riguardo la scelta di 

Mountbatten nell’assegnare a Gracey la missione indocinese, in quanto consapevole che 

egli fosse un fervente imperialista. In più espresse il proprio pensiero sulla collaborazione 

tra i francesi e i loro “partner coloniali”, che a sua detta non avrebbero mai accettato un 

Việt Nam indipendente111. Conscio della posizione svantaggiosa in cui si trovava, a metà 

settembre Hồ Chí Minh iniziò negoziati segreti con i due rappresentanti francesi giunti ad 

Hà Nội: il generale Marcel Alessandri e Léon Pignon112. Inoltre, nelle interviste con 

giornalisti occidentali, Hồ Chí Minh indicò che i francesi sarebbero stati accolti di nuovo 

in Việt Nam a condizione che venissero come amici, e non come conquistatori113. 

Intanto a Sài Gòn le condizioni degenerarono rapidamente. Il Comitato cercò un 

compromesso con il moderato e liberale Jean Cédile (1908-1984), rappresentante della 

Repubblica Francese per il sud Việt Nam, ma senza successo114. Successivamente tentò 

dunque di trattare col tenente colonnello americano Peter Dewey115, la controparte OSS 

di Patti nel sud, ma senza risultati positivi. Phạm Văn Bạch (1910 – 1986), il nuovo 

presidente del Comitato Amministrativo Provvisorio del Nam Bộ 116 , convinto 

dell’impossibilità di un accordo con i francesi, proclamò uno sciopero generale il 17 

settembre. Gracey rispose col pugno di ferro dichiarando la legge marziale il 21 settembre: 

 
108 Patti, Why Viet Nam?, 284. 
109 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 216. 
110 Duiker, Ho Chi Minh, 311. 
111 Patti, Why Viet Nam?, 331–32, 346. 
112 Léon Pignon (1908-1976) fu nominato dal Ministero della Francia d’oltremare per assistere il capo della 

missione coloniale francese a Calcutta (Jean de Raymond) nelle attività politiche per l’Indocina. In seguito, 

de Raymond inviò Pignon in Cina per fornire una guida politica al generale Alessandri. Il 19 settembre 

1945 Pignon accompagnò quest’ultimo ad Hà Nội e il 28 settembre aprì i colloqui con Hồ Chí Minh. Jean 

Sainteny nel frattempo partì per consultazioni in India. Patti, Why Viet Nam?, 490. 
113 Duiker, Ho Chi Minh, 318. 
114 Cédile, arrivato in Việt Nam nella notte tra il 22 e il 23 agosto, fu difatti vincolato dalle indicazioni 

contenute nella “Dichiarazione del 24 Marzo”. Patti, Why Viet Nam?, 479. 
115 A. Peter Dewey (1917-1945) studiò storia francese a Yale e fu giornalista negli uffici parigini del 

Chicago Daily News. Successivamente si arruolò nell’esercito degli Stati Uniti, prestando servizio in Africa 

e Medio Oriente. Reclutato dall’OSS ad Algeri, fu assegnato al SEAC nel luglio 1945. Patti, Why Viet 

Nam?, 480. 
116 Il 9 settembre, il Comitato Amministrativo Provvisorio del Nam Bộ fu riorganizzato e Giàu diede le 

dimissioni. La composizione del comitato fu ampliata, in modo che i membri del VM fossero solo quattro 

su tredici. Duiker, Ho Chi Minh, 213. 
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bandì il Việt Minh e il Comitato, rilasciando e riarmando i restanti prigionieri francesi, 

ordinando loro di ristabilire l’ordine. Il giorno seguente, con l’accordo di Gracey, Cédile 

attuò un colpo di mano e prese il controllo di Sài Gòn. Inevitabilmente si verificarono 

scontri tra le truppe francesi e quelle vietnamite, infiammando ulteriormente la 

situazione117. 

La violenza si diffuse anche nelle zone rurali circostanti. Trần Văn Giàu ordinò ai suoi 

seguaci di evacuare la città e all’esterno furono erette barricate difensive. In un 

telegramma diretto a Patti, il tenente Dewey riferì che “la Cocincina sta bruciando”, 

esortando gli americani a lasciare il paese. Il 26 settembre, mentre Dewey stava per 

arrivare all’aeroporto, fu ucciso sul colpo nella sua jeep. Poco dopo, il vicino quartier 

generale dell’OSS fu assediato da unità vietnamite, fino a quando l’area non venne 

sgomberata dalle truppe di Gracey. La morte del colonnello Dewey, il primo americano 

a morire nel conflitto vietnamita, provocò aspre recriminazioni, con accuse mosse da tutte 

le parti. L’indagine sull’incidente da parte del team OSS locale concluse che non vi erano 

prove di un complotto Việt Minh contro Dewey o contro gli americani118. Quando Hồ Chí 

Minh venne a sapere della morte del colonnello tramite Patti, ne fu gravemente scosso e 

in seguito scrisse una lettera personale al presidente Truman, esprimendo il suo 

rammarico per l’incidente. L’episodio ebbe ripercussioni anche a livello internazionale, 

in quanto i resoconti della stampa sulla situazione a Sài Gòn danneggiarono la reputazione 

britannica in Indocina. Amareggiato, Mountbatten incontrò Cédile e Gracey a Singapore, 

incaricandoli di cercare una soluzione pacifica in Việt Nam. Criticò inoltre Gracey per i 

suoi metodi indiscriminati e per il suo rifiuto a trattare con le autorità vietnamite. Tuttavia, 

l’intervento di Mountbatten ebbe scarso effetto119. 

Il 24 settembre Hồ Chí Minh invitò Patti a cena. L’agente poté percepire la tensione 

nell’aria. Oltre all’apprensione per il colpo di mano di Cédile nel sud, preoccupavano 

anche le incursioni franco-britanniche in Laos. A un certo punto Hồ Chí Minh ammise 

che per quanto lo riguardava era iniziata una “guerra non dichiarata” tra Francia e Việt 

Nam. Aggiunse inoltre che avrebbe tollerato un “governo fantoccio cinese” poiché gli 

avrebbe consentito di preparare la lotta in vista di un conflitto armato di lunga durata. 

Infatti, l’appoggio dei cinesi (e di conseguenza, degli Alleati) avrebbe fornito al Việt 

Minh libertà d’azione per combattere i francesi senza compromettere la causa 

dell’indipendenza vietnamita. Fu dunque inviato un messaggio al Comitato 

 
117 Molti cittadini francesi parteciparono alle aggressioni di civili vietnamiti, provocando centinaia (e forse 

migliaia) di feriti. Il 24 settembre, diverse centinaia di vietnamiti armati, cercarono vendetta alla Cité 

Herault, una sezione residenziale francese: più di un centinaio di europei furono massacrati. Duiker, Ho 

Chi Minh, 315. 
118 Responsabilità parziale dell’incidente fu data a Gracey, poiché quest’ultimo rifiutò la richiesta di Dewey 

di issare una bandiera americana sulla sua jeep. Nei rapporti degli ufficiali dell’OSS venne concluso che 

l’incidente fu un caso di identità errata, con le truppe vietnamite che presumevano che la jeep stesse 

trasportando militari francesi. Duiker, Ho Chi Minh, 316. 
119 Duiker, Ho Chi Minh, 316. 
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Amministrativo Provvisorio del Nam Bộ di continuare la resistenza. Prima che Patti si 

congedasse, Hồ Chí Minh gli chiese se c’era del vero nella voce che presto avrebbe 

lasciato Hà Nội. Alla risposta affermativa dell’agente, il presidente si incupì120. 

Il 29 settembre, Patti ricevette l’ordine di rientrare a Kūnmíng. Al termine della Seconda 

Guerra Mondiale, il 20 settembre Truman firmò l’Ordine Esecutivo 9620 che decretava 

la chiusura dell’OSS in data 1° ottobre 1945, oltre a far terminare le operazioni di 

intelligence del CBI121. Il 30 settembre dunque Patti si preparò a partire: arrivarono 

chiamate di commiato dalle varie autorità, tra cui Hồ Chí Minh, che lo invitò a cena al 

Palazzo Nord. Quella sera l’agente ricevette i saluti da vari membri del Việt Minh e da 

Giáp. Rimasto solo con Hồ Chí Minh, quest’ultimo chiese a Patti se gli Stati Uniti 

avrebbero permesso il ritorno della Francia in Việt Nam. Patti rispose che per quanto 

riguardava i rappresentanti americani in Việt Nam, questi sarebbero dovuti rimanere 

assolutamente neutrali. Hồ Chí Minh, citando le conferenze di Teheran, Québec e 

Potsdam122, espresse il suo disappunto in merito alla politica passiva statunitense adottata 

in Indocina, ricordando la posizione ufficiale degli Stati Uniti sull’autodeterminazione 

dei popoli. “Bisognava essere ciechi per non accettare il fatto che le truppe francesi, 

armate con equipaggiamenti americani, avrebbero presto cercato di rientrare in Laos, 

Cambogia, Annam e Tonchino”123. Il colonialismo, come disse, era un concetto superato, 

e menzionò i punti della Carta Atlantica del 1941124, chiedendo se o perché non fosse 

applicabile in Việt Nam125. 

Hồ Chí Minh continuò la conversazione con Patti fino a tarda sera. L’agente indirizzò il 

discorso sulla recente proposta francese di un’intesa tra il governo vietnamita e quello di 

Parigi. Il presidente tuttavia non fu entusiasta e gli ricordò l’atteggiamento francese di 

scarsa simpatia per la causa vietnamita. Hồ Chí Minh successivamente descrisse a Patti 

la sua vita: dalla famiglia alle sue peregrinazioni in giro per il mondo, dal suo incontro 

con il pensiero socialista in Inghilterra fino alla sua adesione al Comintern col nome di 

Nguyễn Ái Quốc. Ancora una volta ribadì che non si identificava come comunista: 

avendo ripagato il suo debito con l’Unione Sovietica lavorando per 15 anni nel Partito, si 

considerava ora un agente libero. Negli ultimi mesi, sottolineò, la RDV aveva ricevuto 

 
120 Patti, Why Viet Nam?, 347–50. 
121 Teatro Cina-Birmania-India (vedere capitolo 2). Helliwell tornò negli Stati Uniti pochi giorni dopo lo 

smantellamento delle OSS, Patti a metà ottobre e Heppner a metà novembre. Patti, Why Viet Nam?, 264. 
122 Serie di conferenze di alto livello tenute in vari momenti dal 1943 al 1945, presiedute dai leader 

statunitensi e britannici per formulare la strategia alleata durante la Seconda Guerra Mondiale. Per 

un’approfondita lettura delle discussioni in tali conferenze si consiglia la consultazione dei report messi a 

disposizione sull’ «Official Website of the Joint Chiefs of Staff», https://www.jcs.mil/. 
123 Citazione di Ho Chi Minh come riportata dall’agente americano. Patti, Why Viet Nam?, 368. 
124 La Carta Atlantica fu una dichiarazione congiunta di Roosevelt e Churchill che enunciava una serie di 

principi. Articolata in otto sezioni, riprese i "Quattordici punti" di Wilson. Tra gli otto punti sono presenti 

il diritto all’autodeterminazione, la rinuncia a conquiste territoriali e all’uso della forza, e il libero 

commercio. Del Pero, Libertà e impero  gli Stati Uniti e il mondo, 1776-2006, 257. 
125 Patti, Why Viet Nam?, 364–68; Curioso notare come a Ottobre del 1942, Roosevelt  dichiarò che “la 

Carta Atlantica si applicava a tutta l'umanità.” Gardner, Approaching Vietnam, 30.  
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più sostegno dagli Stati Uniti che dall’URSS. Mentre si separarono, Hồ Chí Minh chiese 

all’agente di riportare il messaggio che il popolo vietnamita sarebbe sempre stato grato 

per l’assistenza ricevuta dagli Stati Uniti e lo avrebbe ricordato a lungo come amico e 

alleato126. 

Questo incontro segnò la fine della collaborazione tra Hồ Chí Minh e i servizi americani. 

Patti riuscì comunque a portare a termine l’ultimo desiderio del presidente vietnamita e 

poche settimane dopo il loro ultimo incontro, una lettera di Hồ Chí Minh per Truman fu 

portata a Kūnmíng. Il messaggio, richiedente che gli Stati Uniti fossero i mediatori 

internazionali per la RDV, venne telegrafato a Washington, ma fu ignorato 127 . Le 

relazioni tra Hồ Chí Minh e i principali agenti segreti americani furono di reciproca stima, 

nonostante fosse risaputo che Hồ Chí Minh aveva stretti rapporti coi comunisti128. Questo 

tuttavia non minò i rapporti collaborativi. Come si è riportato nella prima parte del 

capitolo, i legami tra il Việt Minh e i servizi di intelligence americani furono intensi e 

proficui. Le rade relazioni con gli Stati Uniti, seppur informali, si protrassero ancora per 

qualche anno. Nel 1948, l’Associazione per l’amicizia Vietnam-America dava a New 

York un banchetto, organizzato dal maggiore Robert Buckley, un operatore delle OSS129. 

Ma l’atteggiamento americano tendente all’anticomunismo e le pressioni del governo 

francese sull’Indocina allontanarono sempre più la possibilità di un confronto pacifico tra 

il Việt Minh, guidato da Hồ Chí Minh, e gli Stati Uniti. 

4.4 LE MOTIVAZIONI DELLA COLLABORAZIONE 

Gli Stati Uniti trassero un vantaggio informativo dalla collaborazione col Việt Minh. Il 

colpo di mano giapponese cancellò la rete d’intelligence alleata in Indocina e Hồ Chí 

Minh fu in grado di offrire un’alternativa130. Come lo stesso Patti confermò alla fine di 

aprile 1945, “Hồ e il Việt Minh sembravano essere la risposta al mio problema immediato 

di stabilire operazioni in Indocina”131. In effetti il VM avrebbe potuto fornire sostegno 

per l’operazione Carbonado, un’offensiva Alleata pianificata per proteggere l’area di 

Guǎngzhōu e Hong Kong, aprendo così importanti porti marittimi per ricevere gli eserciti 

dall’Europa e dalle Filippine132. A tutti gli effetti l’operazione fu un depistaggio militare, 

inteso ad allontanare le forze giapponesi dagli obiettivi reali delle operazioni offensive 

americane, ovvero sabotare il corridoio utilizzato dalle forze nipponiche in ritirata tra Hà 

Nội e Nánníng133. A tale scopo l’OSS fu incaricato di preparare squadre native per attuare 

 
126 Patti, Why Viet Nam?, 368–74. 
127 Duiker, Ho Chi Minh, 320. 
128 Prados, Vietnam, 16. 
129 Lacouture, Ho Chi Minh, 297–98. 
130 Taylor, A History of the Vietnamese, 534. 
131 Patti, Why Viet Nam?, 83–84. 
132 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 309. 
133 Questa conoscenza, ovviamente, era limitata ai livelli più alti della catena di comando e all’OSS fu 

richiesto di raccogliere informazioni a sostegno di CARBONADO con la stessa urgenza di un’operazione 

reale. Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 202. 
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i sabotaggi e raccogliere informazioni: i rapporti dal VM permisero di ottenere indicazioni 

militari cruciali, come l’identificazione e il posizionamento di alcune unità della 37° 

divisione giapponese, e i dettagli sulle difese a Cao Bằng e ad Hà Nội134. 

Gli Stati Uniti poterono inoltre contare su un aiuto contro i giapponesi. Sebbene le 

pubblicazioni ufficiali del governo vietnamita ingigantirono gli episodi di resistenza, il 

Việt Minh effettivamente fu una minaccia per le truppe giapponesi, specialmente nella 

zona del Việt Bắc e nella provincia di Quảng Ngãi (Việt Nam centrale). Oltre all’attacco 

a Tam Đảo di luglio, a marzo vi furono scontri a Pò Tâu e ad An Lại (tra Cao Bằng e Mã 

Phục), mentre a maggio vi fu l’assassinio di un gruppo di spie giapponesi. Tønnesson 

tuttavia fa notare che, visto il numero ridotto di assalti, non si può parlare di ‘lotta armata’ 

col Giappone. Infatti, in Annam e Cocincina il VM non operò in maniera sostanziale135. 

Tønnesson dunque ipotizza che gli sforzi da parte del VM servissero principalmente a 

soddisfare tre scopi: testare la capacità militare delle truppe VM, migliorare l’immagine 

eroica del gruppo e impressionare gli Alleati statunitensi, in quanto tra le unità impegnate 

negli attacchi vi furono quelle addestrate dall’OSS136. 

Di gran lunga più importanti furono i vantaggi che poteva offrire alla causa vietnamita 

una collaborazione diretta con gli Stati Uniti. In primis, il collegamento con gli agenti 

americani permise il costante aggiornamento sull’andamento globale della guerra. A 

Kūnmíng, quando Hồ Chí Minh incontrò i rappresentanti locali dell’OWI137, ottenne 

notizie di guerra in cambio di informazioni sull’Indocina138. Secondo, tale approccio 

mirato avrebbe potuto fornire al VM un aiuto diplomatico contro francesi e giapponesi. 

Infatti, il gruppo non ebbe altre scelte: se da un lato poteva facilmente allearsi ai cinesi e 

ai francesi anti-Vichy per avere contatti con gli Alleati e ottenere così un ruolo nella 

guerra contro il Giappone, dall’altro, tale alleanza avrebbe messo in pericolo 

l’indipendenza del Việt Nam, in quanto avrebbe favorito al contempo la minaccia 

colonialista139. Terzo, gli Stati Uniti potevano fornire un sostegno militare alla causa 

vietnamita. Come effettivamente accadde, l’arrivo del Deer Team al quartier generale del 

VM permise l’introduzione di armi per via aerea: fucili, mortai, mitragliatrici, granate e 

bazooka, ma anche varie attrezzature e medicinali140. 

Hồ Chí Minh vide l’OSS come un possibile veicolo per promuovere il nazionalismo 

vietnamita. Questa visione coincideva convenientemente con alcuni interessi 

dell’intelligence americana141. Lo stesso Patti documentò che l’obiettivo finale di Hồ Chí 

 
134 Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 203; Patti, Why Viet Nam?, 102. 
135 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 349–50. 
136 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 386. 
137 Office of War Information, per maggiori informazioni vedere capitolo 3. 
138  Tali notizie probabilmente furono la causa della scelta di Hồ Chí Minh di ritardare ad agosto 

l’insurrezione. Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 238. 
139 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 181. 
140 Gardner, Approaching Vietnam, 64. 
141 Gardner, Approaching Vietnam, 44. 



78 

 

Minh fu quello “di ottenere il sostegno americano per la causa di un Việt Nam libero, e 

sentiva che tale desiderio non entrava in conflitto con la politica americana”142. Il fine 

ultimo del leader fu a tutti gli effetti convincere gli Stati Uniti a legittimare il Fronte Việt 

Minh come rappresentante del popolo vietnamita143. Tuttavia, lo scorrere del tempo non 

fu clemente con Hồ Chí Minh, infatti il ritiro delle forze americane dal Việt Nam sul finire 

della guerra non gli permise di sviluppare appieno un rapporto saldo con gli Stati Uniti. 

A metà agosto, in un’ultima lettera a Charles Fenn che si stava preparando a tornare in 

patria, Hồ Chí Minh scrisse che la fine della guerra era sì un bene per tutti, ma che si 

sentiva male nel sapere che i suoi amici americani lo avrebbero lasciato presto. La loro 

partenza osservò, avrebbe reso più difficoltosi i rapporti tra le due parti144. 

Al termine della Rivoluzione d’Agosto, gli Stati Uniti rappresentarono l’opzione più 

vantaggiosa per Hồ Chí Minh. Difatti, a nord i comandanti cinesi appoggiarono i partiti 

nazionalisti non VM, mentre a sud gli inglesi operarono a stretto contatto coi francesi. 

Tra agosto e settembre, Hồ tentò di coltivare ulteriormente i rapporti con gli agenti 

americani, in particolare - come si è visto - tramite i frequenti incontri con Archimedes 

Patti che, nonostante i suoi superiori a Chóngqìng fossero preoccupati per il suo 

atteggiamento favorevole al nuovo governo vietnamita, rimase in sintonia con la causa 

indipendentista vietnamita, continuando a riferire sulle condizioni in Indocina145. 

La collaborazione tra Việt Minh e OSS risultò conveniente ad entrambi e inevitabilmente 

influenzò gli eventi in Việt Nam. Ufficiali dell’OSS furono coinvolti nelle vicende del 

VM, addestrarono un certo numero di truppe, e fornirono loro istruzioni militari per 

combattere contro il Giappone146. Dal lato vietnamita l’effetto principale della breve 

collaborazione fu di tipo ‘psicologico’, in quanto tale cooperazione contribuì al prestigio 

del VM in ambito nazionale147. Dal lato americano invece, l’utilità fu sostanzialmente 

strategica e d’intelligence. Tuttavia, un ulteriore fattore di reciproco vantaggio, fu il fatto 

che questa collaborazione salvò vite umane. Il VM infatti recuperò i piloti americani 

abbattuti nella giungla vietnamita, portandoli in salvo148. L’OSS invece salvò la vita 

stessa di Hồ Chí Minh quando egli si ammalò poco dopo l’arrivo del Deer Team. Secondo 

le fonti americane, fu grazie al medico OSS Paul Hoagland che, dopo aver diagnosticato 

 
142 Patti, Why Viet Nam?, 83–86. 
143 Duiker, Ho Chi Minh, 216. 
144 Duiker, Ho Chi Minh, 311. 
145 Duiker, Ho Chi Minh, 318. 
146 Il maggiore Thomas tenne sessioni d’addestramento per le forze di guerriglia d’élite di Giáp, tuttavia è 

lecito domandarsi chi effettivamente stesse istruendo chi. Gardner, Approaching Vietnam, 64. 
147 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 314. 
148 L’OSS reclutò vietnamiti anche in Cina, per tale scopo. Anche gli inglesi fecero lo stesso, instaurando 

rapporti col Partito Comunista Malese compreso il suo leader vietnamita Lai Teck (il suo vero nome fu 

Phạm Văn Đắc). Goscha, Vietnam, 196. 



79 

 

una combinazione di malaria e dissenteria, iniettò a Hồ Chí Minh chinino e farmaci 

sulfamidici149. 

 

 

 
149 La versione di Giáp tuttavia differisce da quella americana: secondo lui, fu la miscela di radici e riso di 

un vecchio abitante del villaggio a rimettere in sesto il leader. Duiker, Ho Chi Minh, 223; Prados, Vietnam, 

16. 
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5 
Stati Uniti: visioni sull’Indocina 

fino al 1945 
 

Come si è visto nel capitolo precedente, al termine della Seconda Guerra Mondiale i 

rapporti tra gli Stati Uniti e Hồ Chí Minh subirono un allentamento, in quanto gli agenti 

OSS vennero ritirati dall’Indocina. La Francia allora colse l’occasione per tentare di 

riconquistare gli ex territori coloniali. Tuttavia, tale decisione non fu improvvisa. Sotteso 

al comportamento francese giaceva non solo il benestare dell’Inghilterra, che condivideva 

ancora le medesime ambizioni imperialiste, ma anche un silenzioso cambio di politica 

americano, alla cui radice vi fu l’ambivalenza tra gli interessi francesi e i principi di 

democrazia. Si passò dunque dal fervente anticolonialismo rooseveltiano alla politica 

neutrale e filofrancese di Truman, la quale permise alla Francia di riannettere l’Indocina al 

suo impero. Ciò segnò il primo passo decisivo verso l’antagonismo fra Hồ Chí Minh, il cui 

sogno americano fu troncato, e gli Stati Uniti. 

5.1 ROOSEVELT: UNA PORTA APERTA 

Eletto nel 1932, mentre la nazione sprofondava nella Grande Depressione, Franklin 

Delano Roosevelt (FDR) non solo si dovette confrontare con l’emergenza economica, ma 

anche con le personalità politiche che scolpirono indelebilmente il XX secolo: Adolf 

Hitler, Winston Churchill, Joseph Stalin e Benito Mussolini.  La visione che Roosevelt 

ebbe del mondo postbellico fu sicuramente di stampo internazionalista e libera dal 

colonialismo. In diverse occasioni egli rimarcò la propria posizione, per esempio durante 

la cena col sultano Muḥammad V (1909-1961) in occasione della Conferenza di 

Casablanca1. Lì il presidente si dimostrò propenso a stringere rapporti economici con il 

Marocco, allora protettorato francese2, e confidò la propria simpatia verso le aspirazioni 

indipendentiste del paese, mettendo in imbarazzo sia gli inglesi che i francesi presenti, tra 

 
1 La conferenza, avente il nome in codice SYMBOL, si tenne all’Hotel Anfa in Marocco, dal 14 al 24 

gennaio 1943. Nonostante alcun rappresentante francese fosse autorizzato a partecipare alle sessioni di 

pianificazione militare, la conferenza richiese il riconoscimento ufficiale di una leadership congiunta delle 

forze francesi libere da parte di de Gaulle (giunto a Casablanca solo il 22 gennaio) e Henri Giraud. FDR 

descriverà questo incontro tra i due leader francesi come un ‘matrimonio a sorpresa’. «Casablanca 

Conference | United Kingdom-United States [1943]», Encyclopedia Britannica, s.d., 

https://www.britannica.com/event/Casablanca-Conference; Robert Murphy, Diplomat Among Warriors 

(London: Collins, 1964), 216, http://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.110793. 
2 Alla cena organizzata da Roosevelt la sera del 22 gennaio furono invitati il Sultano del Marocco con il 

figlio, Churchill, Macmillan, Marshall, Patton, Hopkins, Elliott Roosevelt, Robert Murphy e Nogues. 

Murphy, Diplomat Among Warriors, 215–19; «History of the U.S. and Morocco», U.S. Embassy & 

Consulate in Morocco, consultato 10 dicembre 2020, https://ma.usembassy.gov/our-relationship/policy-

history/io/. 
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cui Churchill e de Gaulle3. Nell’agosto del 1941, furono sempre sue le parole: “Non credo 

si possa combattere una guerra contro la schiavitù fascista e allo stesso tempo non 

lavorare per liberare le persone in tutto il mondo da una politica coloniale”4. 

La visione Rooseveltiana di un mondo libero dalla guerra si concretizzò principalmente 

nell’organismo che sarebbe in seguito diventato l’Organizzazione delle Nazioni Unite 

(ONU)5. Quest’ultima, come inizialmente ideata da FDR, doveva essere formata da tre 

organi: un comitato esecutivo composto dai Big Four (Stati Uniti, Gran Bretagna, URSS 

e Cina)6, un’assemblea generale di tutti i membri aderenti e un consiglio consultivo eletto 

su base regionale. L’obiettivo chiave alla base di tale organizzazione era preservare la 

pace nel mondo7. Per tale ragione Roosevelt si riferiva al comitato esecutivo come ai 

‘quattro poliziotti’, i quali in seguito sarebbero diventati i membri permanenti del 

Consiglio di Sicurezza dell’ONU8. 

Tuttavia, il problema del colonialismo non poteva essere risolto solo da tale 

organizzazione. Infatti, l’idea di Roosevelt contrastava apertamente con gli interessi di 

Gran Bretagna e Francia. Venne ideato così un sistema che avrebbe potuto soverchiare 

l’ordine imperialista attraverso una “nuova forma di sovranità”: l’international 

trusteeship, o ‘amministrazione fiduciaria internazionale’ (AFI). L’idea originaria di 

Roosevelt, già abbozzata nel 1938, fu il superamento del ‘sistema del mandato’ elaborato 

al termine della Prima Guerra Mondiale9. Quest’ultimo prevedeva che le colonie fossero 

poste sotto la supervisione della Società delle Nazioni per tutelare i popoli “non ancora 

in grado di reggersi da soli nelle gravose condizioni del mondo moderno”10. Nonostante 

tutto, benché il principio espresso dal ‘sistema del mandato’ fosse intriso di un’etica 

 
3 Gardner, Approaching Vietnam, 35–36. 
4 Gardner, Approaching Vietnam, 27. 
5  L’ONU è un’organizzazione internazionale fondata nel 1945 la cui missione è guidata dai principi 

contenuti nella Carta delle Nazioni Unite. Attualmente l’ONU è composta da 193 Stati membri e nel 2020 

ha celebrato il suo 75 ° anniversario. Per maggiori informazioni vedere capitolo 4. 
6  Considerare la Cina come una grande potenza rifletteva la convinzione di FDR che la guerra 

rappresentasse un punto di svolta delle relazioni internazionali: le vecchie potenze (Giappone e Germania) 

erano destinate a uscire di scena e a lasciare subentrare quella cinese. Alla Cina fu affidato il compito, 

insieme agli USA, di garante dell’ordine in Estremo Oriente. Gran Bretagna e URSS invece dovevano 

garantire stabilità nel Vecchio Continente, fondandosi sul principio di un bilanciamento reciproco, in modo 

che nessuna fosse prevalsa sull’altra. Del Pero, Libertà e impero  gli Stati Uniti e il mondo, 1776-2006, 264. 
7 Warren F. Kimball, The Juggler: Franklin Roosevelt as Wartime Statesman (Paperback) - Common 

(Princeton University Press, 1991), 95. 
8 Il Consiglio di Sicurezza è l’organo dell’ONU incaricato di mantenere la pace e la sicurezza internazionali 

in conformità con i principi della Carta delle Nazioni Unite. Alla ratifica della Carta, avvenuta il 24 ottobre 

1945, la Francia fu aggiunta come quinto membro permanente del Consiglio. «History of the United 

Nations», United Nations Website, 21 agosto 2015, https://www.un.org/en/sections/history/history-united-

nations/index.html. 
9 Ganeshwar Chand, «The United States and the Origins of the Trusteeship System», Review (Fernand 

Braudel Center) 14, n. 2 (1991): 175. 
10 V. S. Ram e S. C. Singh, «The International Trusteeship System», The Indian Journal of Political Science 

8, n. 2 (1946): 715–18. 
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umanitaria, in numerosi casi la messa in pratica non risultò dissimile dall’ormai 

consolidata amministrazione colonialista11. 

Per ideare il sistema di amministrazione fiduciaria internazionale, Roosevelt si rifece al 

concetto di autodeterminazione dei popoli e agli ideali espressi alla Conferenza di Pace 

di Parigi nel 191912, successivamente riconfermati nella Carta Atlantica13. L’AFI avrebbe 

consentito ai paesi legittimi l’ottenimento dell’indipendenza guidato e supervisionato 

dagli US, che avrebbero fornito i supporti necessari per un graduale progresso sociale, 

politico ed economico, volto al conseguimento dell’autogoverno, evitando così il caos 

della rivoluzione violenta14. Sebbene la centralità degli Stati Uniti fosse di fondamentale 

importanza per Roosevelt, la possibilità di applicare l’international trusteeship venne 

discussa anche con i restanti Big Four, e nel giugno 1945 l’AFI venne integrata nel 

Capitolo XII dello Statuto delle Nazioni Unite15. 

Per Roosevelt il colonialismo fu una delle principali minacce alla pace internazionale, 

infatti egli predisse infaustamente che un tentativo da parte delle potenze imperialiste di 

restaurare i propri domini coloniali nel dopoguerra avrebbe sicuramente portato a ulteriori 

conflitti16. Non è un caso quindi che l’Indocina francese per il presidente fosse una delle 

aree più importanti ove gli US avrebbero dovuto operare, cercando di ostacolare la 

Francia – non inclusa nei Big Four17 – nel suo tentativo di riacquisire appieno il proprio 

impero. Per impedire ciò, Roosevelt immaginò due possibili soluzioni: un’occupazione 

statunitense dell’area o un’amministrazione fiduciaria internazionale. L’avversione del 

presidente nei confronti della Francia ebbe come probabili cause sia l’arrendevolezza 

 
11 Taina Tuori, «From League of Nations Mandates to Decolonization: A History of the Language of Rights 

in International Law» (Helsinki, Finland, by Unigrafia Oy, University of Helsinki, 2016), 68–69. 
12 Conferenza di pace svoltasi a Parigi in seguito alla fine della Prima Guerra Mondiale che durò da gennaio 

a giugno 1919. Per ulteriori informazioni vedere capitolo 1. 
13 Nel gennaio del 1941, Roosevelt affermò che un mondo giusto e sicuro, doveva essere fondato “su quattro 

libertà umane fondamentali”: la libertà di espressione, la libertà religiosa, il diritto ad un livello di vita 

dignitoso e “la libertà dalla paura”, quest’ultima raggiungibile attraverso una riduzione degli armamenti su 

scala mondiale. Queste libertà vennero riprese nella Carta Atlantica del 1941 al termine di un vertice tra 

FDR e Churchill a Terranova (Canada). Del Pero, Libertà e impero  gli Stati Uniti e il mondo, 1776-2006, 

257–58. 
14 Gardner, Approaching Vietnam, 52; Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 63. 
15 L’organo delle Nazioni Unite predisposto all’attuazione dell’AFI è il Consiglio di Amministrazione 

Fiduciaria. Per la lettura degli articoli contenuti nel Capitolo XII vedere «Chapter XII - Charter of the 

United Nations», United Nations Website, 17 giugno 2015, https://www.un.org/en/sections/un-

charter/chapter-xii/index.html. 
16 John J. Sbrega, «The Anticolonial Views of Franklin D. Roseevelt, 1941-1945», in Franklin D. Roosevelt: 

The Man, the Myth, the Era, 1882-1945, a c. di Herbert D. Rosenbaum e Elizabeth Bartelme (New York: 

Greenwood Press, 1987), 191. 
17 Questo probabilmente fu influenzato anche dall’impressione negativa che de Gaulle aveva fatto su FDR: 

il generale fu descritto come un “piantagrane” e il suo governo francese come un “bambino”. Tønnesson, 

The Vietnamese Revolution of 1945, 63; Gardner, Approaching Vietnam, 36. 
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dimostrata verso Hitler e verso i giapponesi, sia l’incapacità dell’amministrazione 

francese di migliorare le condizioni di vita proprio dell’Indocina stessa18. 

Nel 1942, FDR discusse dei suoi piani a livello globale con il ministro degli esteri 

sovietico Molotov19 e l’anno successivo con Stalin in occasione della Conferenza di 

Teheran20. Al suo primo incontro con il leader sovietico, in aereo verso la località della 

Conferenza, Stalin sollevò la questione indocinese, affermando che non fosse opportuno 

“versare sangue alleato per ripristinare il dominio francese”21. Il presidente americano 

approvò e confidò che non condivideva l’opinione di Churchill, secondo cui la Francia si 

sarebbe dovuta riaffermare rapidamente come una nazione forte 22 . FDR continuò 

constatando che, seppur la Francia ne avesse avuto il controllo da cento anni, in Indocina 

non si era verificato alcun miglioramento significativo nella qualità di vita dei suoi popoli 

e che, come riferitogli da Chiang Kai-Shek (CKS), essi non erano pronti a ottenere 

l’indipendenza. La soluzione migliore, conclusero i due leader, sarebbe stata dunque 

un’amministrazione fiduciaria internazionale23 . Churchill non fu informato di questa 

conversazione, ma dai discorsi di Stalin al Tripartite Dinner Meeting del 28 novembre 

egli poté intuire l’avversione russa nei confronti della Francia. A cena infatti, Stalin 

dichiarò che la classe dirigente francese era “marcia fino al midollo” e che non sarebbe 

stato giusto ripristinare il suo impero al termine della guerra. Anche FDR intervenne, 

concordando in parte con la controparte sovietica24. 

La Gran Bretagna si ritrovò in una posizione complicata. Churchill dovette mediare fra i 

buoni rapporti intrecciati con Roosevelt e il desiderio di mantenere l’Inghilterra il più 

vasto impero coloniale25. Ciò si tramutò in un intricato gioco politico: da un lato remissivo 

nei confronti degli Stati Uniti, dall’altro segretamente attivo per preservare il potere 

 
18 Robert J. Hanyok, Spartans in Darkness: American SIGINT and the Indochina War, 1945-1975, vol. 7, 

The NSA Period: 1952 - Present, VI (Center for Cryptologic History: NATIONAL SECURITY AGENCY, 

2002), 8–9. 
19 Vjačeslav Michajlovič Molotov (1890-1986) fu un politico e stretto collaboratore di Stalin. Membro del 

Politburo dal 1926 al 1952, divenne Commissario del Popolo agli Esteri nel 1939 e mantenne tale carica 

fino al 1949. Partecipò alle conferenze di Teheran, Yalta e Potsdam (1943-45).«Molotov, Vjačeslav 

Michajlovič in “Dizionario di Storia”», Enciclopedia Treccani, s.d., 

https://www.treccani.it/enciclopedia/vjaceslav-michajlovic-molotov_(Dizionario-di-Storia). 
20 Tonnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 63; la Conferenza di Teheran (nome in codice EUREKA) 

si svolse nell'ambasciata sovietica a Teheran, in Iran, dal 28 novembre al 1° dicembre 1943. Fu il primo 

incontro dei ‘Big Three’ (Churchill, Roosevelt e Stalin) in cui venne confermata l'indipendenza dell'Iran, 

oltre a discutere dei piani di guerra in Europa e della determinazione di una strategia contro la Germania 

nazista. «Milestones: 1937–1945 - The Tehran Conference, 1943», Office of the Historian, Foreign Service 

Institute, consultato 10 dicembre 2020, https://history.state.gov/milestones/1937-1945/tehran-conf.  
21 Gardner, Approaching Vietnam, 39; Prados, Vietnam, 14. 
22 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 63. 
23 Goscha, Vietnam, 191; Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 57; Sbrega, «The Anticolonial 

Views of Franklin D. Roseevelt, 1941-1945», 194. 
24 William M. Franklin e William Gerber, a c. di, «Tripartite dinner meeting, 8:30 p.m.», in Foreign 

Relations of the United States: Diplomatic Papers, The Conferences at Cairo and Tehran, 1943 

(Washington: United States Government Printing Office, 1961), 509–14, 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1943CairoTehran/ch8subsubch8. 
25 Prados, Vietnam, 14. 
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coloniale e supportare la dominazione francese in Indocina26. Come si scoprì solo in 

seguito, fu la Gran Bretagna ad agire nell’ombra a favore della Francia, diventando il 

nemico non solo di Roosevelt ma anche di Hồ Chí Minh27. 

Dal centro operativo della Francia Libera 28  situato ad Algeri, il Comité français de 

Libération nationale (CFLN)29 e de Gaulle temettero che la liberazione dell’Indocina da 

parte degli Stati Uniti potesse definitivamente privare la Francia della sua colonia30. Per 

questo il generale sentì urgente la necessità di ottenere l’approvazione dei Big Four per 

la partecipazione francese alla Guerra del Pacifico. Tali timori erano giustificati dal fatto 

che già in precedenza gli alleati britannici e americani avevano attaccato il territorio 

francese senza avvisarlo o chiedergli consiglio31. De Gaulle non aveva dimenticato come 

gli americani si erano approfittati dell’ammiraglio François Darlan (1881-1942) durante 

lo sbarco in Nord Africa 32 : temette dunque che lo stesso sarebbe potuto accadere 

all’ammiraglio Decoux33. 

De Gaulle non fu l’unico a preoccuparsi delle intenzioni americane: il generale Eugène 

Mordant 34  ad Hà Nội, l’ambasciatore francese Zinovij A. Peškov a Chóngqìng, il 

 
26 Kimball, The Juggler, 46. 
27 Prados, Vietnam, 14; Gardner, Approaching Vietnam, 30; Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 

58. 
28 Movimento politico-militare antinazista fondato da de Gaulle quando fuggì in Francia per contrastare 

Vichy. Per maggiori informazioni vedere capitolo 2.  
29  Alla Conferenza Arcadia tenutasi a Washington nell’inverno 1941-1942, gli inglesi premettero per 

attuare un’invasione nell’Africa nordoccidentale, con l’intenzione di mettere definitivamente al sicuro 

l’area mediterranea dal nemico comune. L'operazione anglo-americana fu soprannominata Operation Torch 

e posta sotto il comando del Mag. Gen. Dwight D. Eisenhower. Il generale Henri Giraud venne scelto come 

guida dei francesi in Nord Africa. Lo sbarco anfibio ebbe luogo in Marocco e in Algeria l'8 novembre 1942 

e i combattimenti durarono fino a metà maggio. Nonostante l’operazione ebbe successo, Giraud non godeva 

dell’appoggio dei suoi connazionali e dunque al suo posto fu nominato come “Alto Commissario” francese 

in Nord Africa l’ammiraglio collaborazionista François Darlan. Quando Hitler ne venne a conoscenza, 

ordinò l'occupazione della Francia di Vichy. La scelta di nominare Darlan non fu accolta neanche alla 

popolazione, che dichiarò fedeltà alla Francia Libera di de Gaulle. Il 24 dicembre 1942, Darlan fu 

assassinato da un radicale anti-Vichy e al suo posto subentrò Giraud. Nel giugno 1943, Giraud e de Gaulle 

accettarono di formare il CFLN. Basil Liddell Hart, «North Africa Campaigns | Operation Torch», 

Encyclopedia Britannica, s.d., https://www.britannica.com/event/North-Africa-campaigns. 
30  Decoux invece considerò improbabile uno sbarco statunitense in Indocina ed era convinto che si 

sarebbero diretti immediatamente verso il Giappone dopo aver liberato Manila, lasciando così intatta 

l'Indocina. L’eventualità di uno sbarco alleato in Indocina venne considerato plausibile anche dai 

giapponesi e dallo stesso Hồ Chí Minh.  Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 48–51. 
31 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 51. 
32 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 199. 
33 Governatore Generale dell’Indocina dal 1940 fino al 1945. Per maggiori informazioni vedere capitolo 2. 
34 Tenente generale francese che prestò servizio nelle due guerre mondiali e fu presente durante il colpo di 

mano giapponese in Indocina. Per maggiori informazioni vedere capitolo 3. 
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colonnello de Crèvecoeur35 in India e i membri del Comité Parisien de la Libération36 si 

domandarono costantemente se la guerra si sarebbe estesa in Indocina sotto forma di un 

attacco giapponese o di un’invasione statunitense. Anche il Partito Comunista Francese 

(PCF) condivise il timore di un’invasione americana e sostenne fortemente l’impegno 

militare francese contro il Giappone. In un articolo del giornale comunista francese 

L’Humanité, si affermò che la Francia dovesse garantire al popolo indocinese “uno 

slancio verso l’indipendenza, sottratta dalle società di interesse estere, la cui attività 

prevedibile sarebbe sfavorevole tanto alla Francia quanto all’Indocina”37. Quest’ultimo 

riferimento additava obliquamente gli interessi americani. Allo stesso modo, il PCF e de 

Gaulle furono preoccupati della possibile vittoria dei nazionalisti vietnamiti, la quale 

avrebbe potuto essere il preludio della conquista dell’Indocina da parte di un’altra grande 

potenza, probabilmente gli Stati Uniti38. 

Tra il 1943 ed il 1944, il CFNL istituì dei reggimenti pronti per intervenire in Indocina. I 

due principali furono il Corps expéditionnaire français en Extrême-Orient (CEFEO), 

affidato al generale Roger Blaizot39  e successivamente delegato al generale Philippe 

Leclerc40, e il Corps Léger d’Intervention (CLI)41. Già a maggio del 1944, pochi giorni 

 
35 Jean Marie Charles Boucher de Crèvecoeur (1906–1987) negli anni 30 prestò servizio come ufficiale 

delle truppe coloniali in Indocina. Dopo essere rientrato in Francia nel 1940, lasciò la patria due anni dopo 

per unirsi alle forze della Francia Libera in Algeria. Nel novembre 1943 fu nominato comandante del 

distaccamento francese in India, per effettuare operazioni clandestine in Indocina contro i giapponesi in 

collaborazione con gli inglesi. Nel dicembre 1945, egli divenne comandante delle forze francesi in Laos. 

Comandò le truppe nelle incursioni laotiane nel 1953 e nel 1954 supervisionò una (fallimentare) missione 

per salvare i soldati in fuga verso il Laos durante l'assedio di Ðiện Biên Phủ. Alla fine lasciò l’Indocina 

nell’ottobre del 1955. Christopher Goscha, Historical Dictionary of the Indochina War (1945–1954): An 

International and Interdisciplinary Approach (United Kingdom: Nordic Institute of Asian Studies Press, 

2011), 69. 
36 Il Comité Parisien de la Libération fu un organo di coordinamento per la Resistenza parigina creato nel 

1943 che riunì i combattenti di varie tendenze presenti nella capitale. Il comitato incoraggiò la popolazione 

ad opporsi apertamente alle autorità tedesche e allo Stato francese. «Les membres du Bureau du Comité 

Parisien de la Libération», Musée de la résistance en ligne, 2004, 

http://museedelaresistanceenligne.org/media4680-Les-membres-du-Bureau-du-ComitA. 
37  Parti communiste français, «L’Humanité : journal socialiste quotidien», Gallica, 25 ottobre 1944, 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k407975t. 
38 Marr, Vietnam 1945, 332. 
39 Roger Blaizot (1891-1981) fu un ufficiale coloniale che prestò servizio in Indocina prima della Seconda 

Guerra Mondiale e fece parte del personale di Giraud dopo lo sbarco alleato in Nord Africa. Fu nominato 

nell’agosto 1943 capo della MMF in India e del CEFEO. Nell’aprile 1948, Blaizot assunse la carica di 

comandante in capo delle forze armate francesi in Indocina, arrivando in loco il mese dopo. A giugno, fu 

Alto Commissario ad interim durante l’assenza di Émile Bollaert. Nel settembre 1949 lasciò l’Indocina e 

fu sostituito dal generale Marcel Carpentier. Goscha, Historical Dictionary of the Indochina War (1945–

1954): An International and Interdisciplinary Approach, 63–64. 
40 Goscha, Historical Dictionary of the Indochina War (1945–1954): An International and Interdisciplinary 

Approach, 165–66. 
41 Unità militare di circa 1,200 uomini addestrati nelle lingue indocinesi e tattiche di guerriglia, la cui 

missione fu di organizzare cellule di resistenza in tutta l’Indocina. Il CLI venne formato in Algeria nel 1943. 

Mark Atwood Lawrence, «Selling Vietnam: The European Colonial Powers and the Origins of the 

American Commitment to Vietnam, 1944-1950» (Stati Uniti, Yale University, 1999), 44; Peter Martyn 

Dunn, «An Interpretation of Documentary and Oral Primary Source Materials for the Period September 

1945 until May 1946 in the Region of Cochinchina and Southern Annam» (University of London (SOAS), 

1979), 48. 
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prima dello Sbarco in Normandia, il CEFEO era in attesa del permesso alleato per 

stabilirsi presso il quartier generale dell’ammiraglio Mountbatten42 a Ceylon. Ad agosto, 

un Comitato d’azione interministeriale fu istituito ad Algeri per coordinare la linea di 

condotta in Indocina. Il comitato decise di nominare il generale Mordant come Delégué 

général de la Resistance, Blaizot il Délégué militaire e François de Langlade43 come 

Délégué politique. Con l’approvazione di de Gaulle, il 7 settembre la decisione fu 

comunicata a Mordant44, il quale venne subito informato dell’intenzione di contrastare 

segretamente il Giappone45. 

Pur non avendo ricevuto alcun via libera da Washington, gli inglesi arrivarono in aiuto, 

permettendo ai francesi di infiltrarsi in Indocina per addestrare elementi dell’esercito di 

Decoux nelle operazioni di guerriglia. Il piano si realizzò solo in parte, poiché ci vollero 

più di sei mesi prima che il CLI ottenesse il permesso di lasciare l’Africa46. Tuttavia, un 

primo gruppo guidato dal maggiore de Crèvecoeur giunse a Meerut (a nord-est di Delhi) 

nel novembre del 1943 e istituì nel giugno dell’anno seguente una sezione operativa con 

sede a Calcutta, approvata dall’ammiraglio Mountbatten47 e sostenuta dalla British Force 

136 48 , il dipartimento asiatico dello Special Operations Executive (SOE) 49  inglese. 

Quest’ultimo permise ai gruppi di Calcutta e Meerut di intrecciare i primi contatti con la 

 
42 Capo del South East Asia Command (SEAC), insieme al generale americano Wedemeyer. Per maggiori 

informazioni vedere capitolo 3. 
43 Nel 1941, de Langlade collaborò nelle operazioni della British Force 136. Dopo la nomina come Délégué 

politique, a metà del 1944 partì in missione segreta per contattare l’ammiraglio Decoux. Paracadutato dalle 

forze inglesi in Indocina col nome in codice ‘Lutèce’, egli entrò in contatto con Mordant, capo dell’esercito 

coloniale indocinese. La missione ebbe un successo limitato e ciò frustrò De Gaulle, esasperato dalla 

mancanza di spirito combattivo dimostrato dalle autorità francesi in Indocina. Goscha, Historical 

Dictionary of the Indochina War (1945–1954): An International and Interdisciplinary Approach, 252–53; 

Dunn, «An Interpretation of Documentary and Oral Primary Source Materials for the Period September 

1945 until May 1946 in the Region of Cochinchina and Southern Annam», 49. 
44 Quest’ultimo aveva ricevuto apparecchiature radio ed era quindi in grado di comunicare regolarmente 

con Algeri attraverso la missione di intelligence francese di recente istituzione a Calcutta. Tønnesson, The 

Vietnamese Revolution of 1945, 51. 
45 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 51. 
46 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 48–49. 
47 Mountbatten sperò di poter includere l’Indocina francese nella sua giurisdizione, che gli Stati Uniti invece 

avevano posto nel China Theatre. Contrariamente a Roosevelt e Churchill, egli apprezzava il valore della 

cooperazione con i francesi per quanto riguardasse l’Indocina. Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 

1945, 59; Dunn, «An Interpretation of Documentary and Oral Primary Source Materials for the Period 

September 1945 until May 1946 in the Region of Cochinchina and Southern Annam», 48. 
48 La British Force 136 al suo interno ebbe 36 membri del personale militare francese, che assistettero le 

operazioni francesi contro i giapponesi. Inoltre, essa operò in Malesia, infiltrando un gruppo militare inglese 

per sostenere un movimento comunista impegnato nella resistenza armata contro l’impero nipponico. A 

gennaio 1945, la British Force 136 intensificò le sue operazioni per rafforzare i francesi in Indocina, 

paracadutando armi e rifornimenti ai gruppi di resistenza. Osborne, Southeast Asia, 176; Dunn, «An 

Interpretation of Documentary and Oral Primary Source Materials for the Period September 1945 until May 

1946 in the Region of Cochinchina and Southern Annam», 1467–148; T. O. Smith, Churchill, America and 

Vietnam, 1941-45 (Houndmills, Basingstoke, Hampshire ; Palgrave Macmillan, 2011), 91. 
49 Organizzazione militare segreta del Regno Unito. Per maggiori informazioni vedere capitolo 3. 
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resistenza francese all’interno del Việt Nam50. La British Force 136 organizzò persino 

per due volte il lancio di de Langlade in Tonchino per partecipare a colloqui con ufficiali 

coloniali51. 

Tali operazioni erano sconosciute a Washington e provocarono disappunto quando 

vennero scoperte dai rappresentanti statunitensi presso il quartier generale di Mountbatten. 

Infatti, nessun permesso era stato ancora ottenuto dal Combined Chiefs of Staff (CCS) 52 

per l’invio del CEFEO e del CLI a Ceylon53. Mountbatten inoltre agì sotto l’autorità di 

un gentleman’s agreement stipulato con Chiang Kai-Shek nell’ottobre del 1943, il quale 

consentiva ai due di penetrare in Indocina nella misura ritenuta necessaria per sostenere 

la lotta al Giappone54. Tuttavia, l’ammiraglio inglese, considerando quella che in seguito 

chiamò “la nota mancanza di sicurezza in Cina”, si astenne dall’informare CKS sulle sue 

attività55. Il SOE e Mountbatten cercarono costantemente di ottenere l’autorizzazione da 

Londra e Washington per regolarizzare le forze francesi addestrate in India, ma senza 

ottenere risultati a breve termine. Churchill ritardò le decisioni in merito alla questione, 

in quanto tali richieste avrebbero incontrato resistenza alla Casa Bianca 56 . Dal lato 

opposto, il Ministro degli Esteri Sir Anthony Eden57 sostenne da subito le istanze del SOE 

e di Mountbatten, alimentato da un sentimento filofrancese. Questo fu dettato soprattutto 

 
50 Gli ufficiali francesi operavano in divisa britannica, ma riferivano sia alle autorità del SOE che alle 

autorità francesi: prima al generale Blaizot, poi alla DGER (Direction Générale d'Etudes et Recherches), 

servizio di intelligence di de Gaulle. Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 48-49,59. 
51 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 157; Marr, Vietnam 1945, 319. 
52 Il Combined Chiefs of Staff (letteralmente “Capi di stato maggiore combinati” - CCS) fu istituito da 

Churchill e FDR nel febbraio 1942 e continuò ad esistere fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. 

Composto dal Joint Chiefs of Staff americano e dal British Chiefs of Staff, l’obiettivo del CCS fu di 

collaborare nella formulazione e nell’esecuzione di politiche e strategie di guerra. «War Cabinet and 

Cabinet: Combined Chiefs of Staff Committee and Sub- Committees: Minutes and Memoranda (CCS and 

Other Series)» (papers and volumes, 1949 1942), CAB 88, The National Archives, Kew. 
53 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 48–49. 
54 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 157. 
55 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 59; Alexander H. Von Plinsky, «General Albert C. 

Wedemeyer’s Missions in China, 1944 - 1947: An Attempt to Achieve the Impossible» (U.S.Army 

Command and General Staff College, 1973), 53, https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/b159203.pdf. 
56 Churchill ostacolò il processo decisionale per tre ragioni principali secondo Tønnesson: il suo disprezzo 

per de Gaulle, la sua amicizia con Roosevelt e la sua mancanza di interesse (o di informazioni) nei confronti 

dell’Asia. L’Indocina era al di fuori della sua sfera di interesse, in quanto la sua preoccupazione principale 

era innanzitutto la difesa dell’India. FDR affermò che discusse con Churchill dell’Indocina ben 25 volte 

senza alcuna conclusione. A fine luglio del 1944, la SOE sollecitò nuovamente Churchill ad autorizzare il 

generale Blaizot e il CLI ad operare nel SEAC: questa volta Churchill approvò, poiché, dopo lo sbarco in 

Normandia, la posizione degli Alleati nei confronti di de Gaulle era migliorata sensibilmente. Tønnesson, 

The Vietnamese Revolution of 1945, 60–61; Gardner, Approaching Vietnam, 40. 
57 Sir Robert Anthony Eden (1897-1957), studiò a Eton e a Oxford, facendo carriera nel Ministero degli 

Esteri. Fu Segretario agli Esteri per tre volte, assunse la carica di Primo Ministro nell’aprile 1955 all’età di 

57 anni. Dopo la nazionalizzazione del canale di Suez da parte del colonnello nazionalista egiziano Abdul 

Nasser, Eden, temendo che una nuova alleanza araba avrebbe tagliato le forniture di petrolio all’Europa, 

cospirò con Francia e Israele per riprendere il canale. A seguito di un’invasione mal eseguita e la 

conseguente condanna da parte delle Nazioni Unite, URSS, Commonwealth e della minaccia di sanzioni 

da parte degli Stati Uniti, Sir Anthony Eden fu costretto a una ritirata umiliante. Isolato, si dimise il 9 

gennaio 1957. Nel 1961 fu insignito conte di Avon. «History of Sir Anthony Eden», GOV.UK, consultato 

28 dicembre 2020, https://www.gov.uk/government/history/past-prime-ministers/anthony-eden. 
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dal timore che se agli Stati Uniti fosse stato permesso di privare la Francia delle sue 

colonie asiatiche, Washington avrebbe potuto fare lo stesso con quelle inglesi58. 

Le azioni di Churchill vanno interpretate considerando prima di tutto il suo desiderio di 

ottenere un tornaconto a favore della propria nazione: se gli americani avessero potuto 

fornire un vantaggio a discapito dell’alleanza francese, allora sarebbe stato comunque il 

caso di collaborare. Quando venne proposta la creazione di una base permanente 

statunitense (o ONU) in territorio indocinese, il Ministero degli Esteri inglese assecondò 

la richiesta59. La Francia infatti aveva fallito nel proteggere l’Indocina dal Giappone nel 

1941 e per evitare che una situazione simile potesse gravare sulle colonie britanniche 

nella medesima area60, la soluzione americana risultò la migliore. Del resto, fu sempre 

Churchill ad affermare nel novembre del 1942: “Non sono diventato il Primo Ministro 

del Re per presiedere alla liquidazione dell’Impero britannico”61. La strategia inglese 

dipese anche dallo stretto rapporto che ebbe con gli US. Durante la Seconda Guerra 

Mondiale fu infatti impossibile per Londra prendere decisioni belliche senza il consenso 

degli Stati Uniti, proprio a causa degli accordi militari tra i due paesi62. 

Non fidandosi pienamente delle potenze europee, Roosevelt cercò supporto dalla Cina 

per portare a compimento la propria visione indocinese. Tuttavia, l’ambigua politica 

cinese e le vicissitudini della guerra contro il Giappone portarono Roosevelt a rivedere i 

piani di un’invasione in Việt Nam. 

La Cina di Chiang Kai-Shek fu un punto saldo nella politica estera del presidente 

americano. Includendola nei Big Four, egli auspicava che diventasse abbastanza forte e 

unita da erigersi al rango di grande potenza e subentrare al Giappone come nazione 

garante per l’Estremo Oriente63. Il presidente in effetti sostenne la Cina non solo attivando 

i rapporti con l’OSS per combattere i giapponesi sul territorio, ma anche riaprendo le vie 

di comunicazione a Kūnmíng e Chóngqìng. Fece inoltre pressioni su Lord Mountbatten64 

per costruire una strada di collegamento con la Birmania e considerò anche la possibilità 

 
58 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 59. 
59 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 58; Elliott Vanveltner Converse III, Circling the Earth: 

United States Plans for a Postwar Overseas Military Base System, 1942–1948 (Maxwell Air Force Base, 

Alabama: Air University Press, 2005), 25–26. 
60 Tra essi il Borneo settentrionale, la Malesia Britannica, Sarawak e Singapore. Nel 16 settembre 1963 tali 

Stati si riunirono per formare la Federazione della Malaysia. Zakaria Bin Ahmad, «Malaysia | Facts, 

Geography, History, & Points of Interest», Encyclopedia Britannica, s.d., 

https://www.britannica.com/place/Malaysia. 
61 Robert E. Sherwood, Roosevelt and Hopkins: An Intimate History (New York: The Universal Library, 

1948), 656. 
62  Le forze britanniche e statunitensi sottostavano alle direttive del CCS mentre l’armata sovietica e 

l’esercito cinese avevano sistemi di comando completamente indipendenti. «War Cabinet: Combined 

Chiefs of Staff». 
63 Tonnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 63; Pero, Libertà e impero gli Stati Uniti e il mondo, 

1776-2006, 264; Gardner, Approaching Vietnam, 37. 
64 Capo del South East Asia Command (SEAC). Per maggiori informazioni vedere capitolo 3. 
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di invadere il Tonchino con truppe statunitensi per prendere il controllo della ferrovia Hải 

Phòng - Yúnnán 65. 

L’assenza di truppe giapponesi nel sud della Cina già dal 1942 rese l’area strategicamente 

fondamentale, in primis per la lotta al Giappone e in secondo luogo per la destituzione 

del regime coloniale francese. Infatti, data la prossimità dei due territori, sarebbe stato 

facile portare a compimento operazioni militari in Indocina. In merito a ciò, Roosevelt e 

CKS sembrarono trovare una linea d’accordo. Durante la Conferenza del Cairo del 194366, 

il presidente americano sostenne che Cina e US necessitavano di “una comprensione 

reciproca sul futuro status della Corea, dell’Indocina e di altre aree coloniali”, trovando 

il consenso di Chiang Kai-Shek67. Se già alla conferenza venne gettata la bozza di un 

piano per la liberazione armata dell’Indocina, successivamente la controparte cinese – 

supportata dai consiglieri americani – valutò che non poteva essere fornito un aiuto 

concreto, a causa della poca capacità d’offesa a disposizione. Il confine indocinese venne 

quindi definito territorio neutrale68. 

Nonostante l’apparente accordo tra gli Stati Uniti e il governo nazionalista di CKS, la 

politica cinese nei confronti dell’Indocina fu ambigua. Come la Gran Bretagna, anche la 

Cina ebbe le sue motivazioni per sostenere sia gli americani che i francesi, senza 

considerare poi l’ambizione latente di riconquistare quei territori che le vennero ‘sottratti’ 

secoli prima, tra cui proprio il Việt Nam69. Questa aspirazione contrastava vividamente 

con le dichiarazioni di CKS fatte a Roosevelt durante la Conferenza del Cairo. Egli infatti 

si dichiarò propenso a restituire l’indipendenza al Việt Nam, riconoscendone la 

popolazione “non cinese”70 e dunque non-assimilabile71. L’Office of War Informations 

(OWI) a Kūnmíng riferì che nell’agosto 1944 i cinesi avevano piani territoriali definiti 

per il Tonchino e parte della stampa nazionalista cinese descriveva tale area (insieme a 

 
65 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 63; Kimball, The Juggler, 74. 
66 Questa conferenza (nome in codice SEXTANT) si tenne in Egitto dal 23 al 26 novembre 1943. Tra i 

partecipanti ci furono Churchill, Roosevelt e Chiang Kai-Shek. La risultante Dichiarazione del Cairo 

affermò che i territori conquistati dal Giappone dal 1914 sarebbero stati tolti dal suo dominio e restituiti 

alla Cina (Manciuria, Formosa e le Isole Pescadores). La Corea invece, a tempo debito, sarebbe diventata 

indipendente. «Conferenza del Cairo in “Dizionario di Storia”», Enciclopedia Treccani, consultato 10 

dicembre 2020, https://www.treccani.it/enciclopedia/conferenza-del-cairo_(Dizionario-di-Storia). 
67 William M. Franklin e William Gerber, a c. di, «Roosevelt–Chiang dinner meeting, 8 p.m.», in Foreign 

Relations of the United States: Diplomatic Papers, The Conferences at Cairo and Tehran, 1943 

(Washington: United States Government Printing Office, 1961), 322–25, 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1943CairoTehran/d259. 
68 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 54. 
69 Il Việt Nam subì tre dominazioni da parte delle dinastie cinesi Hàn e Suí. Sebbene fosse dal 939 uno stato 

tributario, i Míng procedettero a una nuova invasione nel 1407 che durò 20 anni. A seguito della grande 

rivolta di Lam Sơn, guidata da Lê Lợi, il popolo vietnamita riconquistò l’indipendenza. Nel 1428 Lê Lợi 

salì al trono fondando la dinastia Lê e rese il Đại Việt (nome che assunse il Việt Nam al tempo) nuovamente 

uno stato tributario per assicurarne la pace. Taylor, A History of the Vietnamese, 18-23,131-139,174-183. 
70  CKS fu maggiormente interessato ai territori della Manciuria, Taiwan e Hong Kong, che invece 

considerava ‘cinesi’. Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 56. 
71 Gardner, Approaching Vietnam, 38–39. 
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Hong Kong) come ‘territorio perduto’ 72 . Ad inizio 1944, l’ambasciatore americano 

Clarence E. Gauss (1887-1960) scriveva: “La politica cinese nei confronti dell’Indocina 

è mal definita. Sembra poggiare, come molte altre questioni politiche cinesi, su una base 

mutevole di opportunismo politico, internazionale e interno... Uno degli obiettivi 

principali dell’attuale politica cinese è, comprensibilmente, il recupero dei ‘territori 

perduti’. (…) Di conseguenza, ci si può aspettare che un’azione basata sulla premessa che 

aree come l’Indocina e la Birmania siano ‘territori perduti’ possa essere considerata”73. 

Ciononostante, anche in questa direzione la politica cinese si ritrovò in una situazione di 

stallo. 

Chiang Kai-Shek, similmente a Churchill, si trovò nella condizione di dover cercare un 

compromesso, dovendo mediare fra le richieste di Roosevelt, le aspirazioni di riconquista 

e i problemi interni della Cina, minacciata dal comunismo74. Sotto quest’ottica risulta 

chiara anche la politica accondiscendente adottata nei confronti dei francesi. Se CKS da 

un lato sostenne sia le rivendicazioni indipendentiste vietnamite75 che le idee di Roosevelt, 

egli avrebbe potuto anche preferire una parziale presenza francese in Indocina. Questo 

perché, conscio del pericolo che costituivano i comunisti all’interno del movimento 

rivoluzionario vietnamita, CKS potrebbe aver preferito vedere i francesi sopprimere il 

comunismo piuttosto che dover affrontare il problema da solo. Inoltre, il controllo 

francese dell’Indocina gli avrebbe permesso di concentrarsi sulla propria lotta intestina 

contro il movimento comunista cinese76. Ecco perché già alla fine del 1942 giunsero a 

Washington informazioni riguardanti l’arresto di un “Annamita non identificato” (Hồ Chí 

Minh) a Chóngqìng e il coinvolgimento cinese con un presunto governo provvisorio per 

la colonia francese77. In aggiunta, alla fine della Conferenza del Cairo, CKS inviò un 

messaggio sia a Decoux che a de Gaulle, rinnovando la sua promessa di rispettare la 

sovranità francese in Indocina e dichiarando che qualsiasi voce di un attacco cinese era 

solo il risultato della propaganda giapponese78. 

 
72 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 55. 
73 Gardner, Approaching Vietnam, 38. 
74  A seguito dell’alleanza tra Guómíndǎng e Partito Comunista Cinese (PCC) nell’aprile 1937, Máo 

cominciò a esercitare sempre più la propria influenza all’interno del PCC. Durante la Seconda Guerra 

Mondiale, il governo nazionalista di Chóngqìng e il PCC combatterono su due fronti: sia contro il Giappone 

che l’uno contro l’altro, sebbene i termini dell’alleanza sul fronte unico rimasero inviolati sulla carta. Le 

truppe del PCC continuarono ad agire indipendentemente, reclutando sia nuove milizie che nuovi iscritti al 

Partito. Il numero di soldati raggiunse circa 910.000 unità nel 1945, preoccupando sempre di più i leader 

nazionalisti cinesi. John King Fairbank e Merle Goldman, China: A New History, Second enlarged edition 

(Cambridge, Massachussets: The Belknap Press of Harvard University Press, 2006), 311–16. 
75 All’inizio del 1944 il generale Zhāng Fākuí aizzò i popoli indocinesi all'opposizione contro i francesi e i 

giapponesi, mettendosi in contatto con Hồ Chí Minh e dandogli un ruolo primario nella costituzione di un 

partito nazionale finanziato dalla Cina (vedere capitolo 2). Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 

56. 
76 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 55. 
77 Gardner, Approaching Vietnam, 38. 
78 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 56. 
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Roosevelt non fu eccessivamente turbato dalle intenzioni cinesi. Convinto di portare a 

termine la propria visione in Indocina, comunicò all’ambasciatore britannico Lord 

Halifax (1881-1959) 79  che dopotutto “l’Indocina francese sarebbe stata posta sotto 

amministrazione fiduciaria”80. In ogni caso, nel 1944 sia Cina che Stati Uniti furono 

costretti a riporre nuovamente lo sguardo sulle azioni militari giapponesi, portando in 

secondo piano la questione indocinese. 

Ogni tentativo di invasione del Tonchino, che esso fosse solo statunitense, cinese o 

coalizzato, fallì nel 1944 in quanto le milizie di Chiang Kai-Shek subirono gravi perdite 

durante l’operazione giapponese Ichigō, cominciata ad aprile81. Oltre a ciò, gli Stati Uniti 

reindirizzarono le proprie forze verso obiettivi strategici di maggior rilievo, ossia le isole 

nipponiche. Inizialmente furono prese in considerazione le isole Hǎinán, occupate 

anch’esse dai giapponesi, dopodiché si optò per lo stabilimento di una base aerea a 

Okinawa, che avrebbe consentito un valido appoggio per gli attacchi aerei sulle isole 

principali del Giappone 82 . I piani riguardanti l’Indocina (e soprattutto il Tonchino) 

ricevettero alla fine un responso negativo dal Joint Chief of Staff (JCS) americano, 

principalmente per tre motivi: in primo luogo, l’appoggio degli abitanti indocinesi 

sarebbe stato troppo esiguo per sostenere l’operazione statunitense; secondo, anche se il 

Tonchino fosse stato occupato con successo, sarebbe stato difficile trasportare quantità 

consistenti di equipaggiamento sulla linea ferroviaria Hà Nội - Kūnmíng; terzo, 

intraprendere l’operazione avrebbe richiesto il dirottamento delle risorse predisposte per 

le isole Ryūkyū. Poiché quest’ultime furono obiettivi sensibili e necessari in previsione 

dell’invasione del Giappone, la campagna in Indocina avrebbe significato un costo 

materiale e temporale (di almeno sei mesi) che avrebbe ritardato l’offensiva contro lo 

stato nipponico e conseguentemente la fine stessa della guerra83. Sebbene il piano di 

Roosevelt non si fosse concretizzato, tale proposta ebbe importanti conseguenze a lungo 

termine. Alimentando le preoccupazioni sia francesi che giapponesi di un possibile sbarco 

statunitense in Indocina, provocò il colpo di mano del 9 marzo, che a sua volta aprì la 

strada alla rivoluzione vietnamita84. 

 
79 Edward Frederick Lindley Wood, visconte di Halifax, fu Segretario degli Esteri da febbraio 1938 a 

dicembre 1940. «History of Edward Frederick Lindley Wood», GOV.UK, consultato 11 dicembre 2020, 

https://www.gov.uk/government/history/past-foreign-secretaries/edward-wood. 
80 Gardner, Approaching Vietnam, 37; E. Ralph Perkins et al., a c. di, «Discussions regarding the future 

status of French Indochina and French participation in its liberation from Japanese occupation», in Foreign 

Relations of the United States: Diplomatic Papers, 1944, The British Commonwealth and Europe, vol. 3 

(Washington: United States Government Printing Office, 1965), 769–73, 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1944v03/ch13subch4. 
81 L’operazione Ichigō fu una campagna giapponese in Cina combattuta da aprile a dicembre 1944. Per 

maggiori informazioni vedere capitolo 3. 
82 Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 113. 
83 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 169. 
84 Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 113; Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 

188–225. 
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Oltre alla deriva del piano di invasione dei territori indocinesi, anche il tentativo di tener 

fuori la Francia dai Big Four si attenuò. Nel progetto di Roosevelt infatti non vi era spazio 

per un’altra potenza europea: la Francia e il suo impero non potevano essere incluse. 

Tuttavia, il decorso della guerra rese la cooperazione francese sempre più importante. 

Quando gli Alleati sbarcarono in Normandia nel giugno del 1944, le truppe statunitensi 

diminuirono e all’orizzonte vi era la necessità di fermare il Giappone con un’altra 

invasione (come sopracitato)85. L’esercito francese, ricostituito dopo la liberazione di 

Parigi, divenne il più grande bacino inutilizzato di manodopera militare alleata e dunque 

avrebbe risolto il problema del fabbisogno di milizie per uno sbarco in Asia86. Roosevelt 

perciò dovette comunque riconoscere il governo di de Gaulle e rinunciare all’idea 

originaria dei ‘quattro poliziotti’. Questo fu il primo passo che avrebbe portato la Francia 

a reinserirsi tra le grandi potenze mondiali87. 

L’obiettivo statunitense che si definì con certezza fu quello di sottrarre l’Indocina dalle 

mani dei Giapponesi. Roosevelt però non abbandonò totalmente i suoi piani riguardanti 

l’area indocinese e nel corso del 1944 egli preferì attuare la strategia del ‘to do nothing’ 

(letteralmente tradotto in ‘non fare nulla’) 88. In una conversazione datata 16 ottobre 1944 

con il Segretario di Stato Cordell Hull (in carica fino al 20 novembre dello stesso anno), 

FDR rimandò la questione indocinese a “quando le cose saranno un po’ più chiare”89. 

Purtroppo, tale evenienza non si verificò mai90. A novembre, quando gli fu chiesto dal 

Segretario di Stato Edward Stettinius91 quale atteggiamento avrebbero dovuto assumere 

gli Stati Uniti nei confronti delle intenzioni francesi in Việt Nam, egli rispose che non 

avevano preso decisioni definitive sul futuro dell’Indocina92. A riprova della crescente 

preoccupazione riguardo lo stallo indocinese, il Comitato di Coordinamento dei 

dipartimenti di Stato, della Guerra e della Marina (State-War-Navy Coordinating 

 
85 Prados, Vietnam, 14. 
86 Queste decisioni furono prese quando la bomba atomica era ancora un’invenzione segreta e in fase 

sperimentale. Prados, Vietnam, 14. 
87 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 169–70; William R. Keylor, «Review Essay on Charles 

L. Robertson. When Roosevelt Planned to Govern France», H-Diplo Review Essay (H-Net: Humanities 

and Social Sciences Online, 2013), https://issforum.org/essays/PDF/Keylor-Robertson.pdf. 
88 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 169. 
89 Perkins et al., «FRUS: Diplomatic Papers, 1944, The British Commonwealth and Europe, Vol.3», 777. 
90 Gardner, Approaching Vietnam, 46. 
91 Edward Reilly Stettinius, Jr. (1900-1949) fu Segretario di Stato dal 1° dicembre 1944 al 27 giugno 1945, 

sotto i presidenti Roosevelt e Truman. Supervisionò gli accadimenti della fine della Seconda Guerra 

Mondiale e la creazione dell’ONU. «Edward Reilly Stettinius Jr. - People - Department History - Office of 

the Historian», Office of the Historian, Foreign Service Institute, consultato 11 dicembre 2020, 

https://history.state.gov/departmenthistory/people/stettinius-edward-reilly. 
92 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 170; per leggere ciò che FDR riferì a Stettinius, vedere 

Perkins et al., «FRUS: Diplomatic Papers, 1944, The British Commonwealth and Europe», 780. 
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Committee - SWNCC)93 si mostrò assai turbato in merito alle direttive poco chiare del 

presidente94. 

Nonostante tutto, agli inizi del 1945, durante la Conferenza di Yalta95, Roosevelt sollevò 

nuovamente il problema dell’Indocina. In una riunione privata con Stalin, tenutasi a 

Palazzo Livadia il giorno 8 febbraio, FDR propose di porre sia Corea che Indocina sotto 

l’AFI. Tuttavia, continuò, gli inglesi non sarebbero stati consenzienti, in quanto avrebbero 

preferito restituire l’ex colonia ai francesi per evitare che il regime di amministrazione 

fiduciaria potesse influenzare la Birmania (odierno Myanmar)96. Stalin osservò che la 

Gran Bretagna perse i territori birmani già una volta in passato facendo affidamento sulla 

difesa francese in Indocina, e non era sua opinione che l’Inghilterra fosse un paese 

opportuno per proteggere tale area. Aggiunse inoltre, concordando con Roosevelt, che 

l’Indocina era di fatto “un’area molto importante”97. Il presidente americano comprese 

esattamente il valore delle relazioni fra URSS e Stati Uniti nel dopoguerra98 e cercò nella 

parte sovietica un potenziale alleato, in un ultimo tentativo di impedire alla Francia di 

riconquistare l’Indocina. Al termine della Conferenza di Yalta venne ufficializzata l’idea 

di territorial trusteeship – poi rinominato international trusteeship – rinviando però 

ulteriori deliberazioni alla futura Conferenza delle Nazioni Unite99. Ciò tuttavia comportò 

delle complicazioni. Churchill, nonostante approvasse il piano come Stalin e Ching Kai-

 
93 Creato nel dicembre 1944, lo scopo del SWNCC fu di affrontare le questioni militari e diplomatiche che 

sarebbero giunte nel dopoguerra. Quando nel 1947 fu creato il Dipartimento dell'Aeronautica Militare, lo 

SWNCC fu ribattezzato in Comitato di Coordinamento Stato-Esercito-Marina-Aeronautica Militare 

(SANACC). A giugno del 1949 fu assorbito nel Consiglio di Sicurezza Nazionale. «State-War-Navy 

Coordinating Committee and State-Army-Navy-Air Force Coordinating Committee Files, 1944-1949», 

Gale - A Cengage Company, consultato 11 dicembre 2020, https://www.gale.com/c/state-war-navy-

coordinating-committee-and-state-army-navy-air-force-coordinating-committee-files-1944-1949. 
94 Noel Clinton Eggleston, «The Roots of Commitment: United States Policy toward Vietnam, 1945-1950» 

(University of Georgia, 1977), 29. 
95 La Conferenza di Yalta (nome in codice ‘ARGONAUTA: MAGNETO’) si tenne nell’URSS dal 4 all’11 

febbraio 1945. Alla Conferenza fu dibattuta la ricostruzione dell'Europa alla fine del conflitto e la resa 

incondizionata della Germania, così come la sua demilitarizzazione. Venne confermata inoltre la 

formazione dell’ONU e discusso delle strategie di guerra contro il Giappone. «Yalta Conference | Summary, 

Dates, Consequences, & Facts», Encyclopedia Britannica, s.d., https://www.britannica.com/event/Yalta-

Conference. 
96Il Regno Unito prese il controllo del Myanmar dopo tre guerre anglo-birmane, avvenute tra il 1824 e il 

1885.  Il 4 gennaio 1948, la colonia divenne una repubblica indipendente secondo i termini del Burma 

Independence Act 1947. Dopo la dittatura militare del generale Ne Win (1910-2002), il generale Saw 

Maung (1928-1997) prese il potere proclamando nel 1989 la legge marziale e cambiando il nome del paese 

da "Repubblica socialista dell'Unione di Birmania" a "Unione del Myanmar". David I. Steinberg, 

«Myanmar | History», Encyclopedia Britannica, s.d., https://www.britannica.com/place/Myanmar. 
97 Bryton Barron, a c. di, «Roosevelt–Stalin Meeting, February 8, 1945, 3:30 p.m., Livadia Palace», in 

Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, Conferences at Malta and Yalta, 1945 

(Washington: United States Government Printing Office, 1955), 766–71, 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945Malta/ch8subch28. 
98 Herbert D. Rosenbaum e Elizabeth Bartelme, a c. di, Franklin D. Roosevelt: The Man, the Myth, the Era, 

1882-1945 (New York: Praeger Pub Text, 1987), 167. 
99 Bryton Barron, a c. di, «Trilateral documents», in Foreign Relations of the United States: Diplomatic 

Papers, Conferences at Malta and Yalta, 1945 (Washington: United States Government Printing Office, 

1955), 975–82, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945Malta/ch10subch2. 
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Shek100, percepì una minaccia diretta verso la madre patria e dichiarò che mai “avrebbe 

consentito alle dita punzecchianti di quaranta o cinquanta nazioni di interferire nella vita 

stessa dell’Impero Britannico. Fintanto che fosse stato ministro, non avrebbe ceduto alcun 

frammento della loro eredità”101. Sebbene una bozza del sistema di amministrazione 

fiduciaria internazionale fosse stata fissata, Roosevelt dovette scendere a compromessi. 

Sotto le pressioni di Churchill e Anthony Eden la Francia venne rivalutata come nazione 

essenziale per il proseguo della guerra e venne inclusa in quello che sarebbe diventato il 

Consiglio permanente di Sicurezza dell’ONU 102 . I piani di Roosevelt nei riguardi 

dell’Indocina vennero quindi compromessi, e per di più, l’OSS in Cina non venne 

informata del sottile cambio di direzione103. 

A causa della politica del ‘to do nothing’, nel gennaio del 1945 gli agenti americani attivi 

sul territorio indocinese non ricevettero alcuna indicazione riguardo a come 

comportarsi104. Quando il generale William Donovan, direttore dell’OSS, convocò due 

dei suoi ufficiali (tra cui Patti105), riferì che Roosevelt voleva che l’OSS si distaccasse in 

ogni modo da qualsiasi tentativo francese di rioccupare l’ex colonia e che considerava il 

futuro status dell’Indocina “una questione da determinare nel dopoguerra”106. Gli agenti 

dunque sapevano cosa non potevano fare, ma non conoscevano fino a che punto fossero 

liberi di agire effettivamente107. A inizio febbraio, in accordo con le direttive del governo 

americano, il generale Albert C. Wedemeyer, direttore OSS in Cina, mantenne una 

politica neutrale nei confronti dell’Indocina, affermando che gli ordini dovevano 

provenire direttamente da Washington e Parigi, non da Chóngqìng 108 . Il 7 marzo, 

Roosevelt, ormai affaticato e indebolito dalla malattia 109 , ricevette separatamente i 
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1969), 293, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945v06/ch8. 
107 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 219. 
108 Glennon et al., «FRUS: Diplomatic Papers, 1945, The British Commonwealth, The Far East, Vol.6», 
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generali Wedemeyer e Patrick J. Hurley 110  alla Casa Bianca. Durante l’incontro, il 

presidente dimostrò ancora una volta interesse per l’Indocina e ribadì a Wedemeyer di 

non consegnare alcun tipo di rifornimento alle forze francesi che stavano operando in 

Asia111. 

La nuova configurazione internazionale delineata a Yalta, indusse Roosevelt ad aprirsi 

parzialmente verso la Francia, come risulta in un promemoria di una conversazione del 

presidente, datata 15 marzo 1945: “Se riuscissimo a ottenere dalla Francia il giusto 

impegno ad assumersi gli obblighi di un fiduciario, allora accetterei che la Francia 

conservasse queste colonie, a condizione che l’indipendenza sia l’obiettivo finale”112. Il 

18 marzo Roosevelt ricevette un telegramma da Churchill, preoccupato dalle occasionali 

difficoltà di collaborazione tra Wedemeyer e Mountbatten riguardante le operazioni in 

Indocina, nel quale auspicò di trovare una soluzione per “tutte le questioni di reciproco 

interesse” 113 . In conclusione, la sera stessa il presidente americano telefonò 

all’ammiraglio William Leahy114 per autorizzare aiuti ai gruppi di resistenza francese in 

Indocina a condizione che non interferissero con le manovre militari contro il Giappone. 

Leahy comunicò la notizia a Wedemeyer, che il 19 marzo a sua volta informò 

Chennault115. Dopo le decisioni di Roosevelt del 15 e 18 marzo, si cominciò a dubitare di 

un possibile cambio di politica. A tal proposito, il generale Earl Wheeler116 sollevò la 

 
110 Patrick Jay Hurley (1883-1963) si laureò alla National University Law School di Washington nel 1908 

e nel frattempo si arruolò nelle milizie dell’Oklahoma. Promosso come tenente colonnello, Hurley venne 

nominato come rappresentante degli Stati Uniti al Granducato di Lussemburgo. Nel 1929 fu scelto come 

Segretario di Guerra e successivamente designato generale di brigata e inviato in Australia per gestire il 

rifornimento delle forze assediate nelle Filippine. FDR lo nominò suo rappresentante personale in Europa, 

Medio Oriente, Unione Sovietica e Asia. Nel novembre 1944 Hurley fu ambasciatore degli Stati Uniti in 

Cina e alla fine della Seconda Guerra Mondiale, Truman accettò le sue dimissioni. Thomas L. Hedglen, 
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1 (Washington: United States Government Printing Office, 1960), 915–21, 
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nominò capo di stato maggiore. Nel 1944 ricevette il grado di ammiraglio e sebbene cinque anni dopo 

Truman accettò le sue dimissioni, Leahy rimase in servizio come consigliere del Segretario della Marina. 

«Fleet Admiral William D. Leahy», Naval History and Heritage Command, consultato 11 dicembre 2020, 
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115 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 260; queste informazioni vennero comunicate anche 

all'assistente del Segretario di Stato, James Clement Dunn, come riportato su Glennon et al., «FRUS: 

Diplomatic Papers, 1945, The British Commonwealth, The Far East, Vol.6», 301–2. 
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problematica che verrà poi ripresa il 23 marzo ad una riunione del Far Eastern 

subcommittee del SWNCC. Fu spiegato che le nuove indicazioni di per sé non 

rappresentarono un cambiamento di politica ma nascevano dalla necessità di “mantenere 

la porta aperta” per un’eventuale variazione che sarebbe potuta avvenire nel prossimo 

futuro117. 

Roosevelt rispose al telegramma di Churchill il 22 marzo, suggerendo una maggiore 

coordinazione tra i due generali Wedemeyer e Mountbatten. Churchill replicò l’11 aprile: 

“Ora che i giapponesi hanno conquistato l’Indocina (…) è essenziale non solo sostenere 

i francesi con tutti i mezzi in nostro potere, ma anche associarli alle nostre operazioni (…) 

Sembrerebbe molto brutto nella storia se non riuscissimo a sostenere le forze francesi 

isolate nella loro resistenza ai giapponesi al meglio delle nostre capacità, o se 

escludessimo i francesi dalla partecipazione ai nostri consigli per quanto riguarda 

l’Indocina”118. La questione indocinese non solo creò dissidi e incomprensioni tra i capi 

militari, ma anche tra i funzionari del Dipartimento di Stato statunitense. Mentre il Far 

East Office continuava a sostenere il non coinvolgimento dei francesi nella guerra contro 

il Giappone, l’European Office criticò tale politica auspicando per un cambiamento119. Di 

fronte ai conflitti interni e alle perplessità dimostrate, il 9 aprile Stettinius esortò FDR a 

prendere una decisione prima dell’apertura della Conferenza delle Nazioni Unite a San 

Francisco120. 

5.2 HARRY S. TRUMAN 

Roosevelt morì di emorragia cerebrale il 12 aprile 1945 e il giorno stesso Harry Truman, 

vicepresidente solo da gennaio, si ritrovò a gestire l’eredità di FDR come nuovo 

presidente degli Stati Uniti121. Riguardo l’Indocina, Truman mantenne inizialmente un 
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atteggiamento neutrale, in linea con il percorso tracciato dal predecessore122. I primi 

documenti in merito alla questione indocinese infatti non lasciarono alcun segno che 

potesse far intuire un cambio di politica ufficiale 123 . Ma in seguito, i più influenti 

funzionari che si occupavano di Europa sollecitarono il nuovo presidente a considerare 

un approccio più positivo nei confronti della Francia, non ostacolati più dall’avversione 

di FDR a una politica filofrancese. Tuttavia, nell’immediato non si verificò alcuna svolta 

decisiva, né relativamente all’approccio nei riguardi della Francia, né alla politica in 

Indocina124. 

Ciononostante, Truman non condivise totalmente la stessa visione del suo predecessore 

in merito all’ex colonia francese, tantomeno dimostrò la medesima motivazione. Alla 

Conferenza di San Francisco tenutasi tra fine aprile e giugno, i funzionari statunitensi 

indicarono che non si sarebbero opposti al ritorno dei francesi in Indocina dopo la fine 

della guerra125. Queste dichiarazioni furono oggetto di una nuova diatriba tra il Far East 

Office e gli specialisti dell’European Office. I primi furono contrari al ritorno dei francesi, 

mentre gli ultimi sostennero che un’opposizione americana alla sovranità francese 

sull’Indocina avrebbe potuto complicare le relazioni con Parigi dopo la guerra126. James 

C. Dunn (1890-1979), senior State Department officer, si schierò con l’European Office 

poche settimane dopo l’insediamento del neopresidente, quando scrisse al Segretario di 

Stato Stettinius che gli Stati Uniti non avevano “diritto di dare ordini alla Francia né di 

sottrarle i territori” 127 . Visto il suo legame affettivo con la Francia, Truman fu 

maggiormente incline a sostenere lo schieramento europeista dell’European Office 128. 

Il 19 maggio, il presidente degli Stati Uniti si incontrò a Washington con il Ministro degli 

Esteri francese Georges-Augustin Bidault (1899-1983)129 per discutere della questione 

indocinese. Alla riunione Truman disse di aver ricevuto un telegramma da de Gaulle130 

ed espresse il suo apprezzamento per l’offerta di assistenza della Francia nella guerra 
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contro il Giappone131. Come riportò lo stesso presidente: “gli raccontai che fui sempre 

interessato alla Francia e che la maggior parte dei cittadini americani aveva un’alta 

considerazione dei francesi. Gli dissi che volevamo fare tutto il possibile per vedere la 

Francia rimettersi in piedi e diventare una grande potenza”132. Le indicazioni derivate da 

quell’incontro, delineanti i criteri per il possibile impiego delle forze francesi nel teatro 

cinese, giunsero a Richard Heppner133 solamente a metà giugno134. Solo in quel momento 

il colonnello fu autorizzato a divulgare il messaggio pertinente ai membri selezionati del 

suo staff (tra i quali era incluso Patti). Tra le indicazioni riportate, ora gli Stati Uniti 

potevano fornire assistenza alle forze di resistenza francesi in Indocina, a patto che non 

interferissero con i requisiti di altre operazioni pianificate; non potevano essere 

contemplate operazioni militari su vasta scala volte alla liberazione dell’Indocina; infine 

le truppe americane non avrebbero dovuto essere impiegate in Indocina tranne che negli 

interventi militari contro i giapponesi 135 . A Patti e Heppner fu ovvio che 

l’amministrazione Truman si fosse arresa alle richieste di de Gaulle136. 

In Asia, le voci di imminenti cambiamenti politici allarmarono Hurley, tenuto all’oscuro 

di ciò137. Il 29 maggio 1945 chiese dunque spiegazioni sull’apparente disfacimento dei 

piani di Roosevelt, dichiarando che ci fosse “una crescente opinione in tutta l’Asia che 

l’America preferisse l’imperialismo alla democrazia”138. L’opinione di Hurley fu ignorata. 

Tuttavia, anche il console William Langdon a Kūnmíng si sentì disorientato, non avendo 

direttive solide per proseguire i rapporti con gli agenti dell’OSS e altre parti interessate139. 

Il 6 giugno, Hurley scrisse al Segretario di Stato ad interim Joseph Grew, facendo notare 

di non essere stato informato del recente cambiamento di politica nei riguardi 

dell’Indocina140. Grew riferì il messaggio a Truman, che successivamente decise di far 

inviare un telegramma a Hurley. Il 7 giugno Grew assicurò al generale in Cina che il 

presidente aveva pienamente compreso le difficoltà causate della mancanza di direttive 

specifiche141. Aggiunse poi che non vi era alcun cambiamento fondamentale nella politica, 

come dichiarato dal Presidente, e che era sua intenzione discutere con il governo francese 
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“in merito all’istituzione delle libertà civili e all’aumento delle misure di autogoverno in 

Indocina prima di formulare ulteriori dichiarazioni politiche a riguardo”142. 

A questo punto il telegramma di Grew dimostra l’ennesima affermazione di Truman in 

netta antitesi con le intenzioni originali di Roosevelt. Anche se il telegramma nega 

esplicitamente un qualsiasi cambiamento di politica – nei confronti del colonialismo – 

esso in effetti rappresenta l’abbandono definitivo da parte di Washington della visione 

indocinese primogenita dell’ex presidente, ossia l’amministrazione fiduciaria143. Con la 

morte di Roosevelt, la Casa Bianca perse ogni interesse per il destino dell’Indocina, 

lasciandone il futuro nelle mani della Francia. Questo è testimoniato anche da un 

documento redatto dal Dipartimento di Stato il 22 giugno, che definì la nuova politica nei 

confronti del Việt Nam. Comprendendo sia la volontà indipendentista vietnamita, che il 

desiderio francese di ripristinare lo status quo ante “gli Stati Uniti riconoscono la 

sovranità francese sull’Indocina. Tuttavia, è prassi generale degli Stati Uniti favorire una 

politica che consenta ai popoli coloniali l’opportunità di prepararsi per una maggiore 

partecipazione al proprio governo al fine di un eventuale autogoverno” 144 . È in 

quest’ultimo punto che, nonostante la spiccata tendenza filofrancese, la politica di 

Truman rimase in un controverso limbo decisionale. Il verdetto sulle modalità di un 

possibile intervento americano in Indocina venne costantemente posticipato ad una data 

indefinita. 

Truman, Churchill e Stalin alla fine di luglio si riunirono a Potsdam145. Alle Conferenze 

di Teheran e Yalta, Roosevelt tentò di parlare in privato con Stalin sul destino 

dell’Indocina, invece qui l’unico breve scambio tra Truman e Stalin relativo 

all’amministrazione fiduciaria riguardò le colonie italiane in Africa146. I provvedimenti 

presi a Potsdam in merito alla divisone del Việt Nam preoccuparono de Gaulle, che ne 

parlò a Truman in occasione di un incontro alla Casa Bianca, avvenuto il 22 agosto. 

Durante il meeting il presidente americano assicurò a de Gaulle che la Francia “poteva 

contare sull’amicizia degli Stati Uniti (…), poiché desideravano fortemente che la Francia 

tornasse forte e prospera”147. Pochi giorni dopo, il Dipartimento di Stato diffuse una 
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dichiarazione in cui affermava che gli Stati Uniti non avrebbero contestato la 

rivendicazione francese di sovranità in Indocina148. La notizia non arrivò a Chóngqìng 

fino a ottobre. Di conseguenza, Patti e gli altri agenti OSS in Indocina non vennero mai a 

conoscenza di tali istruzioni 149 . Se da un lato le decisioni di Truman furono 

sufficientemente chiare per alcuni, il suo comportamento fu ritenuto alquanto equivoco 

per altri. In alcuni estratti di un memorandum del Dipartimento di Stato riguardanti un 

incontro datato 29 agosto tra Sòng Měilíng150, moglie di Chiang Kai-shek, e Truman, il 

presidente americano spiegò che “nessuna decisione” era stata presa riguardo al futuro 

dell’Indocina durante le recenti discussioni con il generale de Gaulle151. 

Alla fine della Seconda Guerra Mondiale non furono più necessari sabotatori, squadre di 

commando e unità di guerriglia in Việt Nam, dunque gli americani dovettero rimpatriare. 

Patti riporta nelle sue memorie che fu molto a disagio riguardo l’incertezza della 

posizione statunitense, tanto quanto Heppner. Il generale Hurley invece fu lieto del rientro 

degli agenti OSS, ma insoddisfatto della presa di potere comunista in Việt Nam, che a 

suo parere doveva essere risolta da Chiang Kai-Shek. Patti notò che forse era giunta l’ora 

che l’OSS si ritirasse dalla scena, ma Heppner non fu della stessa opinione: per 

quest’ultimo, finché non avessero ricevuto direttive chiare dalla Casa Bianca, l’OSS 

sarebbe dovuta rimanere attiva152. 

A inizio settembre, Truman non aveva ancora preso una decisione definitiva sul futuro 

dell’Indocina. Heppner osservò che il dilemma giaceva nell’ambivalenza americana 

rispetto agli interessi francesi e ai principi di democrazia. L’unica certezza fu che le forze 

statunitensi in Cina e Indocina avrebbero dovuto lasciare che i francesi assumessero il 

controllo, anche con la forza, e attendere un riscontro degli eventi153. La possibilità di 

evitare la guerra in Indocina fu dunque persa da Truman. I rapporti dell’OSS posero 

chiaramente due alternative agli Stati Uniti: essere favorevoli o contrari al colonialismo. 

Tuttavia, quei rapporti non giunsero mai sulla scrivania di Truman, che eventualmente 
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abolì l’OSS nel settembre 1945154. Nel frattempo, nel sud del Việt Nam, i francesi con 

l’assistenza britannica presero il controllo di Sài Gòn nelle prime ore del mattino del 22 

settembre. Il governo vietnamita fu rimosso e i cittadini francesi, incoraggiati dalle 

circostanze, attaccarono indistintamente i civili autoctoni. I vietnamiti si vendicarono, per 

poi ritirarsi nelle zone rurali fuori da Sài Gòn iniziando la guerriglia. Nel nord, il governo 

della RDV cercò di risollevare l’economia del territorio, nonostante la scomoda presenza 

delle truppe cinesi 155 . Il risentimento per le interferenze americane, come la morte 

dell’agente A. Peter Dewey156, indubbiamente influenzò l’atteggiamento dei francesi: se 

Washington non avesse voluto essere coinvolta, si sarebbe dovuta disimpegnare 

completamente. Difatti a Parigi, negli anni successivi, l’aiuto che Hồ Chí Minh ricevette 

dall’OSS divenne parte dell’oscura leggenda delle origini della guerra: “Se gli americani 

non avessero interferito ...”157. 

5.3 L’ALTRA FACCIA DELLA MEDAGLIA 

Se il sistema di amministrazione fiduciaria elaborato da Roosevelt in qualche modo 

riflesse una morale etica basata sul principio di autodeterminazione dei popoli, dall’altra 

lo stesso sistema rispecchiò gli interessi economici degli Stati Uniti. Per assicurare 

l’avanzamento industriale e l’aumento della capacità di consumo degli Stati Uniti erano 

necessarie maggiori risorse, il cui accesso però era limitato dalle economie coloniali 

europee. Fino al 1941, gli Stati Uniti credettero che il miglior modo per penetrare in tale 

area di mercato fosse indebolire gli imperi coloniali, fornendo l’indipendenza politica alle 

colonie. In quest’ottica, la politica indipendentista di Roosevelt avrebbe fornito maggiori 

vantaggi economici agli US, mantenendo però candida l’immagine statunitense in merito 

ai principi di libertà e democrazia158. 

Per contro, anche gli Stati Uniti possedevano delle colonie a cui non erano pronti a 

concedere l’indipendenza: le Filippine. Queste furono una colonia americana dal 1898, 

termine della guerra ispano-americana 159 . La giustapposizione fra democrazia 

statunitense e dominio imperiale generò una tensione che gli US cercarono di mitigare 
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promettendo sin dal principio l’indipendenza, ed avviando lentamente il popolo filippino 

all’autogoverno tramite la formazione sociopolitica160. Tuttavia, il governo statunitense 

fu altrettanto attento a proteggere i propri interessi economici161. Una questione spinosa 

difatti fu il mantenimento delle basi militari e navali americane nelle isole. Roosevelt, 

sostenitore dell’autodeterminazione filippina, raccomandò che lo status delle basi navali 

fosse stabilito successivamente al raggiungimento dell’indipendenza, in comune accordo 

con le autorità locali162. Nel 1933 infine venne approvato il Tydings-McDuffie Act, che 

stabilì una forma di autogoverno di durata decennale al termine della quale si sarebbe 

raggiunta definitivamente l’indipendenza. Nel frattempo, gli Stati Uniti avrebbero 

mantenuto la giurisdizione sulla difesa e sugli Affari Esteri. I filippini invece avrebbero 

dovuto redigere la propria costituzione, soggetta all’approvazione del presidente 

americano. Il 15 novembre 1935 venne inaugurato dunque il Commonwealth delle 

Filippine, organo amministrativo che governò il paese dal 1935 al 1946163. 

Con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale le grandi potenze coloniali si indebolirono, 

giovando di fatto all’economia statunitense. In aggiunta, la Guerra del Pacifico evidenziò 

l’importanza strategica sia delle Filippine che delle numerose isole sotto il dominio 

giapponese (come la Micronesia164 e Okinawa), alle quali gli Stati Uniti non potevano 

rinunciare 165 . Le truppe giapponesi cominciarono la campagna nelle Filippine l’8 

dicembre 1941, che terminò nel maggio del 1942, con la resa delle milizie locali 

supportate dagli americani e guidate dal generale Jonathan M. Wainwright166. Le autorità 

militari giapponesi istituirono l’anno seguente la Repubblica Filippina, avente come 
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presidente José P. Laurel167. La perdita dei territori filippini rese ancora più importante 

l’annessione delle isole del Pacifico, e Roosevelt ne era perfettamente consapevole168. 

Nel gennaio del 1945, se la politica statunitense nei confronti dell’Indocina fosse stata in 

fase di stallo, il presidente avrebbe avuto ben chiare le idee per la Micronesia. Parlando 

al segretario coloniale inglese Oliver Stanley (1896-1950), FDR disse: “Gli Stati Uniti 

non vogliono nessuna isola che già non sia in nostro possesso, ad eccezione di poche altre 

isole a nord, sulle quali agiremo da ‘guardiani’”169. L’apertura del mercato coloniale e le 

necessità strategico-militari misero in secondo piano la politica anticolonialista, che 

tuttavia non poté essere abbandonata. Si sarebbe rischiato altrimenti di rovinare la 

reputazione internazionale. Il sistema di amministrazione fiduciaria allora prese 

lentamente forma, in modo da far combaciare le necessità dissonanti che si configurarono 

negli anni della guerra170: conquistare il Pacifico, preservare la morale anticolonialista e 

mantenere stabili i rapporti con le potenze alleate. 

Mentre l’idea dell’international trusteeship veniva progressivamente revisionata e 

formalizzata, le Filippine vennero svincolate dal giogo giapponese171. Nell’ottobre del 

1944 le truppe americane comandate da MacArthur sbarcarono a Leyte. Manila e il centro 

di Luzon furono liberati all’inizio del 1945172. Il governo fu restituito al Commonwealth 

e Manuel Roxas173 ne fu l’ultimo amministratore delegato. Finalmente il 4 luglio 1946 fu 

proclamata la Repubblica delle Filippine con Roxas come primo presidente. Tra le 

condizioni d’indipendenza fu previsto che gli Stati Uniti avrebbero affittato le basi 

militari per 99 anni174. 

Nell’assenza di uno strumento formale e internazionalmente condiviso per la 

decolonizzazione assistita, il ‘modello filippino’, a supporto della politica anticolonialista 

statunitense, divenne un esempio da emulare175. Roosevelt e Hull insistettero sul fatto che 

 
167 José Paciano Laurel (1891-1959) fu un avvocato, politico e giurista filippino. Conseguì la laurea in 

giurisprudenza presso l’Università delle Filippine nel 1915 e un dottorato in diritto civile presso l’Università 

di Yale negli Stati Uniti nel 1920. «José P. Laurel | President of the Philippines», Encyclopedia Britannica, 

s.d., https://www.britannica.com/biography/Jose-P-Laurel. 
168 Chand, «The United States and the Origins of the Trusteeship System», 201. 
169 Chand, «The United States and the Origins of the Trusteeship System», 205; Kimball, The Juggler, 150. 
170 Chand, «The United States and the Origins of the Trusteeship System», 226; Young, «Franklin D. 

Roosevelt and America’s Islets», 211. 
171 Daniels, Franklin D. Roosevelt, 302. 
172 Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 112. 
173Manuel Roxas (1892-1948) fu un leader politico e primo presidente della Repubblica indipendente delle 

Filippine. Nel 1932 Roxas e Sergio Osmeña, il leader del Partito Nacionalista, guidarono la missione per 

l'indipendenza delle Filippine a Washington. Roxas servì come segretario delle finanze nel governo del 

Commonwealth (1938-1940) e durante la Seconda Guerra Mondiale prestò servizio nel governo 

filogiapponese di José Laurel. Sebbene dopo la guerra fosse stato processato per collaborazionismo, Roxas 

fu difeso dal generale americano Douglas MacArthur. «Manuel Roxas | President of Philippines», 

Encyclopedia Britannica, s.d., https://www.britannica.com/biography/Manuel-Roxas-y-Acuna. 
174 Jansen, Osterhammel, e Riemer, «Paths to Sovereignty», 82–83. 
175  Lawrence, «Selling Vietnam: The European Colonial Powers and the Origins of the American 

Commitment to Vietnam, 1944-1950», 180–81; Marc Frey, «Visions of the Future: The United States and 

Colonialism in Southeast Asia, 1940-1945», Amerikastudien / American Studies 48, n. 3 (2003): 374–75. 
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le potenze coloniali europee dovessero seguire tale modello e porre le basi per la definitiva 

indipendenza delle loro colonie176. A riprova di ciò, il 16 dicembre 1943, quando FDR 

ricevette gli ambasciatori cinese e turco, il ministro britannico Ronald Campbell, il 

ministro egiziano e i segretari sovietici, dichiarò che gli indocinesi, non essendo ancora 

pronti per proprie istituzioni elettive, avrebbero dovuto essere sottoposti a una sorta di 

amministrazione fiduciaria “alla maniera filippina”177. Il ‘modello filippino’ non fu però 

esente da critiche, provenienti dall’European Office, che accusò il governo di ipocrisia. 

Infatti, se la Francia fu incriminata di perpetuare una politica commerciale esclusiva o 

discriminatoria in Indocina, venne fatto notare che lo stesso comportamento venne 

assunto dagli americani nei confronti delle Filippine178. 

Nonostante tutto, il ‘modello filippino’ non fu solamente acclamato dagli US, ma anche 

in Việt Nam venne considerato un compromesso valido per l’indipendenza. A metà 

agosto 1945, il Comitato Centrale del Việt Minh inviò una nota indirizzata a Washington 

per chiarire la propria posizione. La nota dichiarava che se i francesi avessero tentato di 

tornare in Indocina con l’intenzione di governare il paese, il popolo indocinese sarebbe 

stato pronto a lottare fino alla fine contro tale rioccupazione. Invece, se fossero venuti 

come amici per stabilire accordi commerciali, sarebbero stati accolti allo stesso modo di 

qualsiasi altra nazione. Il Comitato Centrale “desidera far sapere al governo degli Stati 

Uniti che il popolo aspira prima di tutto all’indipendenza dell’Indocina, e spera che gli 

Stati Uniti, in quanto sostenitori della democrazia, la aiuteranno a garantire l’autonomia”. 

In conclusione, “gli indocinesi vorrebbero essere posti sullo stesso status delle Filippine 

per un periodo indeterminato” 179 . Questa fu la prima comunicazione semiufficiale 

indirizzata agli Stati Uniti e Patti ritenne che fosse di sufficiente importanza da inoltrarla 

al generale Donovan. Inoltre, in un riassunto per Wedemeyer sulle condizioni in Indocina 

alla fine della guerra, Patti riportò che “Incoraggiati dalle dichiarazioni americane di 

anticolonialismo (…) i vietnamiti guardano agli Stati Uniti per un sostegno morale, al 

minimo, e per l’‘amministrazione fiduciaria americana’ come massima aspettativa. 

Interpretano la concessione dell’indipendenza americana alle Filippine come modello di 

democrazia illuminata e aspirano a un trattamento simile”180. 

 
176 Patti, Why Viet Nam?, 51. 
177 Dunn, «An Interpretation of Documentary and Oral Primary Source Materials for the Period September 

1945 until May 1946 in the Region of Cochinchina and Southern Annam», 124; Peter Neville, Britain in 

Vietnam: Prelude to Disaster (1945-6), vol. 27, Cass Series: MIlitary History and Policy (Oxon: Routledge, 

2007), 31. 
178  Lawrence, «Selling Vietnam: The European Colonial Powers and the Origins of the American 

Commitment to Vietnam, 1944-1950», 86; Chand, «The United States and the Origins of the Trusteeship 

System», 178. 
179 Il Comitato chiese esplicitamente agli Stati Uniti di proibire ai francesi di rientrare in Indocina, di tenere 

sotto controllo i cinesi e l’invio di consulenti tecnici. Per consultare i punti per esteso in lingua inglese 

vedere Patti, Why Viet Nam?, 144–45. 
180 Patti, Why Viet Nam?, 278. 
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5.4 ORIZZONTI FRANCESI 

La politica estera rooseveltiana stimolò la formazione di opinioni e interpretazioni 

contrastanti. Roosevelt stesso si definì un ‘giocoliere’, abile nel dissimulare la strategia 

che lo avrebbe portato al conseguimento dei propri obiettivi181. Che ogni sua mossa fosse 

in realtà un sottile piano per ottenere vantaggi a favore degli US, forse non si saprà mai 

con certezza, in quanto Roosevelt fu astutamente cauto nel prendere le sue decisioni. Egli 

infatti operò con metodi innovativi, che avrebbero gettato le basi per quella che lo storico 

Arthur M. Schlesinger Jr. (1917-2007) definì ‘presidenza imperiale’: discussioni private 

in circoli chiusi, cura dei rapporti personali con i governatori stranieri, uso di canali non 

istituzionali per contatti diplomatici e militari decisivi e una progressiva riduzione dei 

poteri al Congresso182. 

Alla luce di ciò non può essere data una risposta sicura sulla posizione di Roosevelt nei 

riguardi dell’Indocina: profonda volontà di decolonizzare il territorio da una nazione 

incapace di proteggerlo e di elevarne le condizioni di vita? Determinazione nel voler 

acquisire una nuova colonia – come le Filippine – a fini economico-commerciali? O una 

commistione delle due? Di certo Roosevelt dimostrò una forte antipatia nei confronti della 

Francia e allo stesso tempo fu a conoscenza delle prospettive economiche che 

l’acquisizione dell’Indocina offriva. In un memorandum del 26 marzo 1945, redatto dal 

Far East Office del Dipartimento di Stato, si leggeva: “Gli interessi economici degli Stati 

Uniti, una nazione non imperialista, richiedono non solo il libero accesso e il commercio 

nel Sud-Est Asiatico, ma anche un aumento del tenore di vita. Ciò accrescerebbe il 

mercato dei nostri prodotti nell’area e i mercati sono uno dei nostri principali interessi nel 

mondo del dopoguerra” 183 . La lotta di Roosevelt contro la Francia subì una lenta 

inversione a causa delle pressioni sia interne, provenienti principalmente dall’European 

Office, che esterne, derivanti dall’insistenza britannica e incentivate dalle stringenti 

necessità belliche. Alla Conferenza di Yalta, la Francia ottenne il suo posto d’onore tra le 

forze alleate e, al fine di evitare possibili dissidi, l’idea di un’Indocina americana si 

affievolì. 

In seguito alla morte di FDR, Truman ritenne che fosse necessario lavorare a stretto 

contatto con le potenze imperialiste europee, innanzitutto per dare una svolta decisiva alla 

guerra e, in secondo luogo, per contenere la diffusione dell’influenza sovietica184. Infatti, 

nonostante Roosevelt e Stalin sembrassero in comune accordo, l’Unione Sovietica si 

stava già configurando come il nemico del dopoguerra185. Il 2 aprile 1945, l’OSS preparò 

 
181 Kimball, The Juggler, 7; Sbrega, «The Anticolonial Views of Franklin D. Roseevelt, 1941-1945», 191. 
182 Carlo Pinzani, Da Roosevelt a Gorbaciov. Storia delle relazioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica nel 

dopoguerra (Firenze: Ponte alle Grazie, 1990), 24; Earl C. Ravenal, «Was Vietnam a “Mistake”?», Asian 

Survey 14, n. 7 (1974): 598, https://doi.org/10.2307/2643121. 
183 Gardner, Approaching Vietnam, 69. 
184 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 312. 
185 Di questo argomento se ne discuterà nel capitolo successivo. 
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un documento sulle problematiche e gli obiettivi della politica statunitense, mettendo in 

risalto soprattutto la pericolosità dell’URSS e l’esigenza di un’intesa europea. Il 

documento non sembra essere giunto a Roosevelt, ma Donovan ne inviò una copia 

direttamente a Truman il 5 maggio. Nel rapporto si poté leggere: “Al momento non 

abbiamo alcun interesse a indebolire o liquidare questi imperi o a sostenere schemi di 

amministrazione fiduciaria internazionale che possono provocare disordini e sfociare 

nella disintegrazione coloniale. È del tutto probabile che queste potenze riformeranno 

esse stesse i loro sistemi coloniali e sarebbe del tutto nel nostro interesse che rafforzassero 

e stabilizzassero i loro imperi attraverso tali riforme”186. Ciò, ovviamente, per creare una 

solida difesa, sia ad occidente che ad oriente, a guardia dell’Unione Sovietica187. 

Il regime di amministrazione fiduciaria, sogno proibito di Roosevelt in Indocina, e 

discusso informalmente su più riprese, fu finalmente ufficializzato alla Conferenza di San 

Francisco, dopo la nomina di Truman. Durante la presidenza rooseveltiana, ogni tentativo 

di sistematizzare tale meccanismo fu posticipato, e solo ora, senza la possibilità di un 

riscontro effettivo da parte di Roosevelt, si presero decisioni definitive, divenendo parte 

integrante dello Statuto dell’ONU. Se l’idea generale rimase pressocché invariata, venne 

apportata una modifica sostanziale all’AFI: la distinzione fra aree ‘strategiche’ e ‘non 

strategiche’188. Il risultato finale avrebbe garantito la possibilità a un ‘trustee’ di poter 

dichiarare strategico il territorio da lui controllato e così mantenere il monopolio sull’area 

in modo simil-coloniale189. Ciò non solo rese il sistema più accettabile dalle potenze 

coloniali, ma garantì agli Stati Uniti la possibilità di annettere la Micronesia senza 

rinunciare alla politica anticolonialista190. 

In ogni caso, gli Stati Uniti operarono un cambiamento della politica ufficiale nei riguardi 

della Francia e, conseguentemente, dell’Indocina. L’improvvisa morte di Roosevelt 

probabilmente accelerò le tempistiche; nel 1945 sia gli agenti dell’OSS in Cina e in 

Indocina che la popolazione locale percepirono tale alterazione 191 . Le direttive da 

Washington si fecero sempre più indefinite e non vennero comunicate chiaramente le 

nuove prese di posizione. Nell’indecisione, venne mantenuta la linea – già precaria – 

tracciata da Roosevelt e le collaborazioni con i rivoluzionari vietnamiti d’ispirazione 

sovietica continuarono parallelamente al supporto alle unità francesi192. Sul finire della 

guerra, venne effettuato il rimpatrio degli agenti OSS e a settembre l’organizzazione 

 
186 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 312; Herring, «The Truman Administration and the 

Restoration of French Sovereignty in Indochina», 101. 
187 Chand, «The United States and the Origins of the Trusteeship System», 226. 
188 Chand, «The United States and the Origins of the Trusteeship System», 208. 
189 In base all’art.83 dell’UN Charter, la possibilità di dichiarare un’area strategica è riservata al Consiglio 

di sicurezza dell’ONU, comunque presieduto da due nazioni imperialiste. «Chapter XII - Charter of the 

United Nations». 
190 Chand, «The United States and the Origins of the Trusteeship System», 208. 
191 Gli studiosi Gardner e Marr sostengono che Truman attuò un cambio di politica. Gardner, Approaching 

Vietnam, 52; Marr, Vietnam 1945, 486. 
192 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 312. 
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venne sciolta. La speranza di Hồ Chí Minh per un Việt Nam filoamericano, sia che fosse 

esso sotto amministrazione fiduciaria o governato secondo il ‘modello filippino’, si 

sgretolò pian piano, lasciando spazio a speculazioni da parte degli storici su cosa sarebbe 

potuto accadere se Roosevelt fosse rimasto in vita ancora per qualche anno193. 

La Francia, ora parzialmente supportata anche dagli Stati Uniti, non solo ottenne un posto 

di rilevanza all’interno dell’ONU, ma ebbe il consenso per riconquistare l’Indocina. La 

Rivoluzione d’Agosto 194  successivamente sfociò nella Prima Guerra d’Indocina e la 

minaccia latente della Guerra Fredda si sarebbe presto rivelata in tutta la sua complessità, 

influenzando sempre di più le decisioni statunitensi nei riguardi del Việt Nam. La 

graduale percezione di Hồ Chí Minh come nemico degli Stati Uniti, e viceversa, ebbe 

origine in questo frangente d’indecisione e cambiamento, ove la Francia fortuitamente 

riuscì a far trionfare la propria causa. 

 

 
193  Arthur Schlesinger, Gary R.Hess, Joseph M. Siracusa, John J. Sbrega e Christopher Thorne 

concordarono sull’indecisione riguardo al destino politico dell’Indocina e sul fatto che se i desideri di 

Roosevelt fossero stati esauditi non ci sarebbero state le guerre indocinesi. Tønnesson, The Vietnamese 

Revolution of 1945, 13–19. 
194 Rivoluzione lanciata dal Việt Minh contro il dominio francese e giapponese in Việt Nam, dal 14 agosto 

1945 fino al 2 settembre 1945, giorno in cui Hồ Chí Minh dichiarò l'indipendenza vietnamita. Per maggiori 

informazioni vedere capitolo 4. 



108 

 

6 
Nemesi 

I rapporti franco-statunitensi e la Guerra Fredda 

 

Dopo il 1945, gli Stati Uniti decisero di attuare una ‘hands-off policy’ nei riguardi 

dell’Indocina e solamente l’insorgere della Prima Guerra d’Indocina, a fine novembre del 

1946, avrebbe indotto gli americani a cambiare politica. Nel frattempo, la Guerra Fredda 

cominciò a strutturarsi e a spaccare il mondo in due frangenti.  La cosiddetta ‘Dottrina 

Truman’ influenzò il panorama mondiale e le vicende stesse che accaddero in Indocina. I 

francesi, consci del timore anticomunista, cercarono di portare la situazione a loro favore, 

attuando una propaganda pro-Francia per ricevere sostegno dagli Stati Uniti. Dalla fine del 

1948 la lotta contro la Repubblica Democratica del Việt Nam (RDV) venne resa dai 

francesi parte integrante della Guerra Fredda e diede agli USA ogni documento possibile 

per conferire a Hồ Chí Minh l’immagine di uno spietato comunista. La strategia funzionò, 

anche perché l’amministrazione Truman era orientata a mantenere stabili i rapporti con la 

Francia, al fine di contrastare l’Unione Sovietica nell’area europea. La fondazione della 

Repubblica Popolare Cinese (RPC) e il conseguente riconoscimento, anche da parte 

dell’URSS, della RDV fu la goccia che fece traboccare il vaso per gli americani: la prova 

definitiva che Hồ e il suo governo erano nemici della democrazia e dell’indipendenza del 

Việt Nam. La risposta alla minaccia comunista fu l’appoggio americano al governo di Bảo 

Đại. Tuttavia, per Hồ Chí Minh l’ex-imperatore fu solamente un fantoccio francese e lo 

schieramento statunitense convinse il leader vietnamita a bollare gli Stati Uniti nemici 

‘imperialisti’. Le speranze dello Zio Hồ in un sostegno americano e i piani visionari di 

Roosevelt entrarono così di fatto a far parte della storia. 

6.1 HANDS-OFF 

Alla fine del 1945, i francesi iniziarono la riconquista dell’Indocina. Gli uomini scelti per 

questo compito furono il generale Philippe Leclerc1  e l’ammiraglio Georges Thierry 

d’Argenlieu2 . All’inizio di ottobre, mentre le truppe francesi al comando di Leclerc 

cominciavano ad arrivare a Sài Gòn3, a Londra venne firmato un accordo anglo-francese 

 
 1 Philippe François Marie Leclerc de Hauteclocque (1902-1947) fu un comandante francese che guidò le 

prime unità francesi a Parigi per la liberazione della capitale nel 1944 e rappresentò la Francia alla cerimonia 

di resa del Giappone nella baia di Tōkyō. Taylor, A History of the Vietnamese, 539. 
2 Georges Louis Marie Thierry d’Argenlieu (1889-1964) ebbe una carriera nella Marina durante la Prima 

Guerra Mondiale, per poi ritirarsi in un monastero carmelitano. Successivamente ottenne il grado di 

ammiraglio nella Marina di de Gaulle. D’Argenlieu ebbe una forte ammirazione per de Gaulle, diventando 

il suo consigliere più fidato. Fu nominato Alto Commissario con autorità suprema in Indocina. Taylor, A 

History of the Vietnamese, 539; Stein Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began (University of 

California Press, 2010), 36. 
3 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 30. 
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per trasferire alla Francia la piena autorità a sud del 16° parallelo4. Durante le settimane 

successive, le unità militari del Việt Minh (VM)5 e di altri gruppi nazionalisti antifrancesi 

furono cacciate dalla città6. L’11 novembre, Hồ Chí Minh decise di sciogliere il PCI7 (che 

tuttavia continuò le proprie attività in clandestinità)8 per ottenere una maggiore coesione 

nazionale, senza distinzione di opinioni politiche9. Questo portò alla riorganizzazione del 

gabinetto della Repubblica Democratica del Việt Nam (RDV)10. Entro la fine dell’anno, 

mentre i militari inglesi lasciavano il paese, Leclerc riconquistò la maggior parte delle 

aree sudvietnamite11. In pochi mesi, a sud del 16° parallelo fu costituita una nuova 

amministrazione coloniale diretta dall’Alto Commissario d’Argenlieu 12 . Scopo di 

quest’ultimo fu portare a termine le direttive della Dichiarazione del 24 Marzo e istituire 

la nuova Federazione Indocinese13. Nel frattempo, in concordanza con le dichiarazioni 

d’agosto, gli Stati Uniti non si opposero agli obiettivi di riconquista francesi e la loro 

posizione rimase neutrale fino allo scoppio della Prima Guerra Indocinese14. 

All’inizio del 1946, Leclerc progettò di attaccare l’ex-Tonchino (Opération Bentre)15. Il 

piano tuttavia non sarebbe stato attuabile senza un’intesa con la Cina. Infatti, come 

accordato a Potsdam, il Việt Nam settentrionale era sotto responsabilità cinese e posto 

sotto il comando del generale Lú Hàn16. Il 6 gennaio il generale Raoul Salan17 fu inviato 

 
4 Department of Defense. Office of the General Counsel. 8/24/1953-, [Part I] Vietnam and the U.S., 1940-

1950, Series: Report of the Office of the Secretary of Defense Vietnam Task Force, 6/1967 - 1/1969, 1967, 

A-24. 
5 La Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội (Việt Minh) fu la Lega per l’Indipendenza del Việt Nam fondata da 

Hồ Chí Minh. Per maggiori informazioni vedere capitoli 2 e 3. 
6 Taylor, A History of the Vietnamese, 537. 
7 Il Đảng Cộng sản Đông Dương fu il Partito Comunista Indocinese. Per maggiori informazioni vedere 

capitolo 1. 
8  Il partito continuò a operare sotto le spoglie del Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Marx ở Đông Dương 

(Associazione di studi marxisti in Indocina) o, come la chiamava Trường Chinh, l’Organizzazione (Đoàn 

thể). Di fatto il PCI non cessò mai di esistere e utilizzò diversi nomi finché non divenne nel 1951 il Đảng 

lao động Việt Nam (Partito dei lavoratori del Việt Nam). Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 

24; Patti, Why Viet Nam?, 512–13; Taylor, A History of the Vietnamese, 551. 
9 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 25. 
10 Dei 70 seggi dell’Assemblea nazionale, 50 furono riservati ai membri del Partito nazionalista e 20 al VM. 

Hồ Chí Minh fu eletto nuovamente presidente del nuovo governo di coalizione. Taylor, A History of the 

Vietnamese, 537. 
11 Duiker, Ho Chi Minh, 316–17. 
12 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 214–18. 
13 La federazione, formata da Laos, Cambogia, Tonchino, Annam e Cocincina, sarebbe stata controllata da 

un consiglio composto da dieci rappresentanti dalla Francia e dieci da ciascuno degli Stati membri. Il 

governo sarebbe stato guidato da un Alto Commissario, assistito da Ministri Commissari che si sarebbero 

riuniti settimanalmente col Comandante in Capo (Leclerc, in seguito Valluy). Tønnesson, Vietnam 1946: 

How the War Began, 36. Per maggiori informazioni riguardanti invece la Dichiarazione del 24 Marzo si 

veda la nota 55 del capitolo 4. 
14 Hanyok, Spartans in Darkness: American SIGINT and the Indochina War, 1945-1975, 7:12. 
15 Bến Tre è il nome di una città e provincia alla foce del fiume Mekong, a sud di Sài Gòn. 
16 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 42. Per maggiori informazioni sul generale Lú Hàn 

vedere capitolo 4. 
17 Raoul Salan (1899-1984) si arruolò nell’esercito nel 1917 e combatté durante la Prima Guerra Mondiale. 

Fece poi carriera nell’esercito coloniale in Indocina, dove prestò servizio fino al 1937. Essendo un 

conoscitore delle culture e dei popoli indocinesi, nel 1940 Salan fu posto al comando del Deuxième Bureaux 
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dunque con una squadra di negoziatori a trattare con il governo di Chiang Kai-Shek. Dopo 

un mese di negoziati, il 28 febbraio venne stipulato un accordo: in cambio della rinuncia 

dei diritti extraterritoriali francesi a Shànghǎi, Tiānjīn, Hángzhōu e Canton (retaggio di 

un trattato ineguale del 1903) 18 , le truppe cinesi avrebbero lasciato il Việt Nam, 

conferendo la responsabilità del territorio alla Francia 19 . A seguito della vittoria 

diplomatica, Leclerc e d’Argenlieu organizzarono una spedizione via mare di 21.000 

soldati con l’obiettivo di giungere ad Hải Phòng, porta d’ingresso del Tonchino20. I capi 

militari di Chiang Kai-Shek vennero informati di ciò, e reagirono chiarendo che non 

avrebbero permesso lo sbarco dei militari francesi nel Việt Nam del nord, poiché questo 

non rientrava negli accordi. Il 6 marzo, quando i francesi decisero comunque di fare 

scendere a terra i soldati a Hải Phòng, le forze cinesi aprirono il fuoco 21. Quello stesso 

giorno Hồ Chí Minh firmò un accordo con Sainteny, con cui stava già negoziando dal 

primo dicembre 194522. Commettendo un sacrificio per evitare uno scontro armato su 

larga scala, Hồ Chí Minh riconobbe la RDV come uno ‘stato libero’ – e non indipendente 

– facente parte della Federazione Indocinese e dell’Unione francese23. I francesi invece 

 
per il Ministero della Francia d’Oltremare di Vichy. A gennaio 1942 si unì a de Gaulle ad Algeri e l’anno 

seguente fu nominato colonnello. Salan aiutò a negoziare nel 1946 sia l’accordo franco-cinese del 28 

febbraio a Chóngqìng, sia quello tra Sainteny e Hồ Chí Minh del 6 marzo. Egli contribuì inoltre a 

organizzare la prima conferenza di Đà Lạt, e d’Argenlieu lo designò per accompagnare Hồ alla Conferenza 

di Fontainebleau. Salan divenne generale nel 1947 e comandò le truppe francesi in Indocina, rientrando in 

Francia dopo la sconfitta a Ðiện Biên Phủ. In aggiunta, fu comandante dell’esercito francese durante la 

Guerra d’Algeria (1954-1962). Determinato a mantenere l’Algeria una colonia, Salan si rivoltò al governo 

francese, creando l’Organisation armée secrète e tentando un golpe, fallito nel 1961. Nel 1962, Salan fu 

arrestato, processato da un tribunale militare e imprigionato fino all’amnistia generale nel 1968. Goscha, 

Historical Dictionary of the Indochina War (1945–1954): An International and Interdisciplinary Approach, 

414–15. 
18 Inoltre, i francesi promisero che Hải Phòng sarebbe stato un porto franco. Il trattato tuttavia non faceva 

alcun riferimento a un'occupazione massiccia e nemmeno alle intenzioni francesi riguardanti il destino della 

RDV. Chiang Kai-Shek firmò il trattato anche per ottenere un probabile appoggio futuro nell’approvazione 

internazionale della sovranità cinese in Manciuria. Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 52–55; 

Lacouture, Ho Chi Minh, 144. 
19 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 41; John G. Reid e Herbert A. Fine, a c. di, «The interest 

of the United States in nationalist opposition to restoration of French rule in Indochina», in Foreign 

Relations of the United States, 1946, The Far East, vol. 8 (Washington: United States Government Printing 

Office, 1971), 30–31, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1946v08/ch2. 
20 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 41. 
21 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 52–53. 
22 Le questioni principali dei loro negoziati furono l’indipendenza nazionale del Việt Nam e lo status della 

Cocincina. Sainteny non volle usare la parola ‘indipendenza’ né conferire al governo vietnamita alcun tipo 

di autorità nel sud. Il 16 febbraio 1946 Hồ Chí Minh accennò che si sarebbe accontentato di un ‘autogoverno’ 

se l’indipendenza fosse stata l’obiettivo finale. La sua moderazione sollevò il morale di Sainteny ma 

preoccupò l’opposizione nazionalista del governo nordvietnamita, supportata dai cinesi. L’opposizione 

accusò Hồ di essere un Việt Gian (traditore della patria) e gli chiese di dimettersi. Il presidente dunque 

discusse delle questioni affrontate nei negoziati sia con i rappresentanti cinesi, sia con i nazionalisti locali: 

quando il 2 marzo l’Assemblea Nazionale si riunì per scegliere la nuova coalizione di governo, il mandato 

presidenziale di Hồ venne rinnovato. Con ritrovata autorità, il presidente tornò a colloquiare insieme a 

Sainteny assumendo una linea più dura e portando i negoziati a uno stallo. Tønnesson, Vietnam 1946: How 

the War Began, 55–56; Lacouture, Ho Chi Minh, 150. 
23 L’Unione Francese fu l’organizzazione politica, creata dalla Costituzione della IV Repubblica, che 

associò alla Francia i suoi possedimenti d'oltremare, le colonie e i protettorati. Cessò di esistere nel 1958. 

Isabelle Neuschwander, Thierry Pradel, e Anne Forestier, a c. di, «Les archives de l’Assemblée de l’Union 

française (1947-1959)», 2008, http://www.archives-nationales.culture.gouv.fr/. 
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accettarono una limitazione delle proprie truppe nella RDV e l’istituzione di un futuro 

referendum per l’unificazione del Việt Nam24. 

L’accordo Hồ - Sainteny venne considerato tuttavia da d’Argenlieu solo circoscritto al 

Tonchino e non all’intero Việt Nam. Alla Conferenza di Đà Lạt25, tenutasi nei mesi di 

aprile e maggio, egli dichiarò ai rappresentanti della RDV che non ci sarebbe stato alcun 

referendum nazionale. Infatti, il primo giugno, l’ammiraglio ruppe l’accordo Hồ - 

Sainteny, proclamando la Repubblica Autonoma della Cocincina. Nguyễn Văn Thinh 

(1888-1946), ex politico costituzionalista, venne eletto presidente, rimanendo però sotto 

il controllo francese26. L’annuncio sconcertò la popolazione, compresi i vietnamiti più 

moderati27. Rimase interdetto persino il console americano a Sài Gòn, Charles Reed, il 

quale fece notare che il sentimento popolare protendeva più verso l’unità del paese che 

alla sua scissione. Gli Stati Uniti anche in questa situazione non si pronunciarono. La 

nuova Repubblica Autonoma della Cocincina, dunque, godette fin da subito di un 

sostegno assai limitato e gli scontri tra le truppe francesi e il VM continuarono tutta 

l’estate28. 

Alla luce della nuova entità politica, Hồ Chí Minh decise di negoziare direttamente con 

il governo di Parigi. Insieme a una delegazione guidata da Phạm Văn Đồng29, prese 

l’aereo che l’avrebbe dovuto portare alla Conferenza di Fontainebleau, ma venne dirottato 

a Biarritz. Arrivarono in Francia subito dopo le elezioni del 2 giugno, vinte da Georges 

Bidault (1899-1983). Venne formato un nuovo governo, comprendente in larga parte 

membri socialisti e comunisti30. Hồ Chí Minh conosceva personalmente alcuni di questi 

– fatto che preoccupò i francesi – ma, nonostante il caloroso benvenuto, essi non furono 

intenzionati a sostenere l’indipendenza del Việt Nam, col disappunto del presidente 

vietnamita31. Il socialista Marius Moutet32, ministro della Francia d’Oltremare, sostenne 

 
24 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 218–21; Rotter, The Path to Vietnam, 87. 
25 La prima Conferenza di Đà Lạt si tenne tra il 17 aprile e l’11 maggio 1946 per negoziare sull’accordo Hồ 

- Sainteny. Hồ Chí Minh fu intenzionato a trattare direttamente con il governo francese, ma d’Argenlieu 

voleva assicurarsi che l’incontro avvenisse in Indocina, proponendo Đà Lạt. Alla fine, Hồ accettò questa 

“conferenza preparatoria” in vista di una conferenza definitiva in Francia. Goscha, Historical Dictionary 

of the Indochina War (1945–1954): An International and Interdisciplinary Approach, 124. 
26 Taylor, A History of the Vietnamese, 540. 
27 Rotter, The Path to Vietnam, 87. 
28 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 73. 
29 Uno dei più fedeli seguaci di Hồ Chí Minh, dal 1940; per maggiori informazioni vedere capitolo 2.  
30 De Gaulle si dimise nel gennaio 1946, alla costituzione della IV Repubblica che sarebbe entrata in vigore 

nel gennaio 1947. Bidault fu un ex insegnante di storia, leader giovanile cattolico, veterano della Resistenza 

e Ministro degli Affari esteri dall’agosto 1944. Taylor, A History of the Vietnamese, 541. 
31 Taylor, A History of the Vietnamese, 542; Lacouture, Ho Chi Minh, 157. 
32 Marius Moutet (1876-1968), leader della Sectione française de l'Internationale ouvrière in Francia, fondò 

la prima sezione della Ligue des droits de l’homme a Lione nel 1914 e sognava una “colonizzazione 

democratica”. Fu Ministro delle Colonie dal 1936 al 1938. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, diventò 

Ministro della Francia d’Oltremare. Durante la sua missione conoscitiva in Indocina per conto di Léon 

Blum alla fine di dicembre 1946, d’Argenlieu impedì alla RDV di presentare a Moutet la loro versione della 

storia sullo scoppio della guerra. Goscha, Historical Dictionary of the Indochina War (1945–1954): An 

International and Interdisciplinary Approach, 300. 
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la Repubblica Autonoma della Cocincina, anche se la stampa socialista sottolineava 

l’importanza di rispettare l’accordo Hồ - Sainteny. Il Partito Comunista Francese (PCF) 

invece, parteggiava cautamente per la cooperazione con la RDV e criticava la Repubblica 

Autonoma della Cocincina. Nonostante ciò, fu maggiormente interessato a mantenere la 

maggioranza politica ottenuta quell’anno piuttosto che sostenere apertamente la causa 

vietnamita33. Dal 22 giugno al 4 luglio, prima di giungere a Fontainebleau per l’apertura 

della Conferenza, Hồ Chí Minh soggiornò a Parigi. Qui ricevette vari ospiti, rilasciando 

interviste e trascorrendo il tempo con i membri socialisti della Section française de 

l’Internationale ouvrière (SFIO), piuttosto che con quelli del PCF34. 

La Conferenza si aprì finalmente il 6 luglio. Quattro furono i temi principali da discutere: 

la posizione della RDV nell’emergente Unione Francese; la creazione della Federazione 

Indocinese; lo status della Cocincina e la stesura di un nuovo trattato franco-vietnamita35. 

Iniziate le trattative, Phạm Văn Đồng denunciò il neo-governo sudvietnamita 36  e la 

negoziazione si complicò ulteriormente all’arrivo di un rappresentante della Repubblica 

Autonoma della Cocincina, inviato da d’Argenlieu 37 . Alla fine di luglio, inoltre, la 

delegazione nordvietnamita apprese che l’ammiraglio aveva convocato una seconda 

conferenza a Đà Lạt il primo agosto, allo scopo di proseguire con il piano d’istituzione 

della Federazione Indocinese. Nessun rappresentante della RDV venne invitato e ciò 

spinse Hồ Chí Minh e Phạm Văn Đồng a interrompere momentaneamente i negoziati38. 

D’Argenlieu non informò della seconda Conferenza neppure Moutet, che si indispettì39. 

I colloqui ripresero il 25 agosto. Sebbene fossero stati raggiunti dei compromessi, il 

principale ostacolo rimase lo status politico della Cocincina in quanto i francesi si 

rifiutarono di organizzare un referendum per la riunificazione del Việt Nam40. 

La Conferenza di Fontainebleau si chiuse il 13 settembre senza giungere a un accordo41. 

Mentre la delegazione vietnamita rientrava amareggiata ad Hà Nội, Hồ Chí Minh, 

determinato a evitare un possibile scenario bellico nazionale, rimase in Francia in cerca 

di ottenere un risultato che potesse essere compiacente: il 14 settembre riuscì a far firmare 

un accordo a Moutet, noto come Modus Vivendi, il quale prevedeva la protezione dei 

 
33 Il 10 novembre divenne il più ampio di tutti i partiti, con al governo 170 deputati. Alla Conferenza venne 

inviato un delegato, come riferisce il giornalista Lacouture, di ‘secondo piano’, Rodolphe Henri Lozeray 

(1898-1952). Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 139; Lacouture, Ho Chi Minh, 168. 
34 Lacouture, Ho Chi Minh, 161–67. 
35 Goscha, Historical Dictionary of the Indochina War (1945–1954): An International and Interdisciplinary 

Approach, 173. 
36 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 73. 
37 Gardner, Approaching Vietnam, 75. 
38 Lacouture, Ho Chi Minh, 169. 
39 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 73. 
40 Goscha, Historical Dictionary of the Indochina War (1945–1954): An International and Interdisciplinary 

Approach, 173. 
41 Lacouture, Ho Chi Minh, 175. 
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diritti economici francesi in Việt Nam e un ‘cessate-il-fuoco’ in Cocincina a partire dal 

30 ottobre42. 

“Ho appena firmato la mia condanna a morte”, commentò Hồ Chí Minh nei riguardi 

dell’accordo appena firmato43. Giunta l’ora di rientrare in Việt Nam, il presidente della 

RDV rifiutò il volo organizzato dai francesi, optando invece per una traversata 

transoceanica in nave. Sul perché di questa decisione i pareri sono contrastanti. Mentre 

Sainteny riporta che il presidente rifiutò per via della sua salute, Võ Nguyên Giáp disse 

che Hồ temette di essere ostacolato dai francesi durante il suo ritorno. Tuttavia, non 

avendo certezze in merito alla motivazione, anche Tønnesson formulò due possibili 

spiegazioni. La prima, di cui lo storico non fornisce alcuna prova, è che Hồ Chí Minh 

volesse dare a Giáp e al generale Nguyễn Bình44 il tempo per rafforzare le truppe VM 

rispettivamente a nord e a sud. La seconda invece si basa sul fatto che il modus vivendi 

non avrebbe di certo pienamente convinto la popolazione vietnamita. Per questo, il 

presidente aveva richiesto al governo della RDV di informare la popolazione in merito 

all’accordo, sicuro che il suo periodo prolungato di assenza avrebbe dato loro il tempo di 

metabolizzare tale notizia45. Nonostante tutto, quando giunse ad Hà Nội a fine ottobre, 

Hồ affrontò una forte critica da parte dei membri radicali del governo, non soddisfatti dei 

risultati della Conferenza di Fountainebleau46. 

Nel frattempo, a nord, i rapporti tra il Việt Minh (che si stava riorganizzando in un fronte 

più ampio chiamato Liên Việt47) e i francesi si fecero più tesi. Come da accordo, le truppe 

 
42 Taylor, A History of the Vietnamese, 542. 
43 Gardner, Approaching Vietnam, 75. 
44 Nguyễn Bình (1906-1951) fu membro del VNQDD e nel 1930 venne condannato al bagno penale 

sull’isola di Côn Sơn per le sue attività politiche. Dopo il suo rilascio nel 1934, durante la Seconda Guerra 

Mondiale organizzò attività antigiapponesi e poi antifrancesi in collaborazione con i comunisti che 

lavoravano presso il delta del fiume Rosso. Hồ Chí Minh fu colpito dall’iniziativa di Nguyễn Bình e lo 

nominò comandante. Nel giugno 1946, egli si unì all’ex-PCI. All’inizio del 1947, egli fu intransigente nei 

confronti dei leader religiosi, portando a scontri violenti con le forze caodaiste e della Hòa Hảo. Nel gennaio 

1948, Nguyễn Bình fu nominato generale, rimanendo secondo solo a Giáp. Negli anni successivi continuò 

ad organizzare gli attacchi a sud del Việt Nam, finchè nel 1951 non fu richiamato ad Hà Nội. Durante 

l’attraversamento della Cambogia nord-orientale, il generale morì in un’imboscata tesa dai francesi nel 

settembre di quell’anno. Le sue spoglie furono restituite al Việt Nam nel 2000. Goscha, Historical 

Dictionary of the Indochina War (1945–1954): An International and Interdisciplinary Approach, 316–17. 
45  Infatti, prima di lasciare la Francia, Hồ Chí Minh informò il governo vietnamita dell’accordo, 

incaricandolo di spiegare i termini del modus vivendi al popolo. Tønnesson, Vietnam 1946: How the War 

Began, 86. 
46 Rotter, The Path to Vietnam, 87. 
47 Quando i politici vietnamiti più nazionalisti si unirono alle truppe cinesi che lasciarono la RDV, il 

governo divenne più conforme all’ideologia comunista: di conseguenza, l’opposizione al governo aumentò. 

Per affrontare il problema e ravvivare l’unità nazionale, Hồ Chí Minh il 29 maggio 1946 creò un nuovo 

fronte: l’Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Unione Nazionale Vietnamita, abbreviata come Liên Việt). Lo 

scopo del Liên Việt fu dunque di riunire tutte le persone non ancora aderenti al VM, indipendentemente 

dalla loro classe, religione o orientamento politico. Hồ ne fu il Presidente Onorario, mentre a capo del 

Comitato Direttivo fu eletto Huỳnh Thúc Kháng (1876-1947). La fusione ufficiale col VM avvenne nel 

marzo del 1951, con la formazione del Đảng lao động Việt Nam (Partito dei lavoratori del Việt Nam): il 

VM scomparve dai futuri riferimenti ufficiali. Nel 1976, dopo la fine della guerra, il nome fu cambiato 

nell’odierno Đảng Cộng sản Việt nam (Partito Comunista del Vietnam). Taylor, A History of the Vietnamese, 

544; Patti, Why Viet Nam?, 513–14. 
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cinesi lasciarono il Việt Nam a luglio48. A metà novembre l’ammiraglio d’Argenlieu 

venne richiamato in Francia a seguito delle critiche provenienti dal nuovo – e breve – 

governo di Léon Blum 49 . Tuttavia, l’ammiraglio lasciò il compito di conquistare il 

Tonchino al suo subordinato più fidato, il generale Jean Étienne Valluy50, che aveva 

sostituito Leclerc a luglio. Le ultime indicazioni date a Valluy furono di avviare le 

operazioni militari a nord51. Le provocazioni a Hải Phòng furono intensificate: i francesi 

idearono un casus belli creando attriti con i doganieri vietnamiti, ai quali avevano imposto 

regole destinate a ridurre sensibilmente il flusso delle merci. Il 23 novembre, le truppe 

francesi occuparono Hải Phòng dopo due giorni di combattimenti e un bombardamento 

navale che uccise almeno 6.000 vietnamiti 52 . Venne presa anche Lạng Sơn, punto 

strategico per via della ferrovia che collegava il Việt Nam al Guǎngxī53. 

La battaglia di Hải Phòng destò l’attenzione dell’amministrazione Truman 54 . In un 

cablogramma da Hà Nội in data 23 novembre, il viceconsole James O’Sullivan55 riferì 

che sebbene i vietnamiti avessero sparato per primi, i francesi avevano provocato 

l’incidente con il loro atteggiamento prepotente. A Parigi, l’ambasciatore americano 

Caffery56 discusse della situazione a Hải Phòng con funzionari locali, esprimendo la 

 
48 «11. French Indochina/Vietnam (1941-1954)», University of Central Arkansas, consultato 21 dicembre 

2020, https://uca.edu/politicalscience/dadm-project/asiapacific-region/french-indochinavietnam-1941-

1954/. 
49 Le elezioni del 10 novembre in Francia posero fine al governo Bidault, a cui succedette Léon Blum (per 

maggiori informazioni su Blum vedere capitolo 1). Quest’ultimo rimase in carica fino al 22 gennaio del 

1947: successivamente venne stabilito il governo della IV Repubblica (che prese il posto del Governo 

Provvisorio della Repubblica Francese -GPRF). Taylor, A History of the Vietnamese, 543. 
50 Jean Étienne Valluy (1899-1970) servì nell’esercito coloniale francese e si unì alla Francia Libera nel 

1943. Due anni dopo assunse il comando della 9ème Division d’infanterie coloniale, trasferendola in 

Indocina per ‘pacificare’ il Việt Nam sotto il 16° parallelo. Con la partenza del generale Philippe Leclerc a 

luglio 1946, fu al comando di tutte le forze francesi in Indocina. Negli ultimi mesi di quell’anno fu Alto 

Commissario in Indocina durante l'assenza di d’Argenlieu in Francia. A maggio 1948 Valluy tornò in 

Francia e due anni dopo fu nominato Consigliere Militare del Ministero degli Stati Associati dell’Indocina. 

Goscha, Historical Dictionary of the Indochina War (1945–1954): An International and Interdisciplinary 

Approach, 478. 
51  Taylor, A History of the Vietnamese, 543; Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 106; 

Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 222–25. 
52 Rotter, The Path to Vietnam, 87; Gardner, Approaching Vietnam, 75. 
53 Taylor, A History of the Vietnamese, 543. 
54 Duiker, Ho Chi Minh, 353. 
55 James O’Sullivan (1916-2012) entrò a far parte degli Affari Esteri nel febbraio 1942. Fluente in francese, 

prestò servizio a Montreal, Cayenne e Martinica. Fu viceconsole a Chóngqìng e a Sài Gòn. Nel marzo 1946, 

Reed inviò O’Sullivan ad Hà Nội dove il Dipartimento di Stato lo autorizzò a rimanerci temporaneamente 

per riferire riguardo alla complessa situazione del Việt Nam settentrionale. A luglio, venne nominato 

viceconsole ad Hà Nội, istituendovi l’anno successivo, con l’approvazione francese, un vero e proprio 

consolato americano. Nel maggio 1947, il Dipartimento di Stato promosse O’Sullivan a console. Goscha, 

Historical Dictionary of the Indochina War (1945–1954): An International and Interdisciplinary Approach, 

354. 
56 Jefferson Caffery (1886-1974) frequentò l’Università della Louisiana e la Tulane University. Il suo primo 

incarico diplomatico fu in Venezuela, e in seguito venne mandato in varie nazioni europee, in Persia e in 

Giappone. Caffery fu promosso a ministro in El Salvador nel 1926, dove continuò a vivere prima di essere 

inviato in Brasile nel 1937. Nel 1944 fu nominato ambasciatore in Francia durante il GPRF: il suo compito 

era promuovere la ripresa economica e impedire al PCF di prendere il potere. Il suo ultimo incarico fu in 
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costernazione degli Stati Uniti. Tuttavia, il malcontento statunitense nei confronti dei 

francesi fu mitigato dalla crescente preoccupazione nei riguardi del governo 

filocomunista della RDV e del passato come agente del Comintern del suo presidente57. 

A conferma di ciò, da Sài Gòn il console Reed avvertì che se il territorio sudvietnamita 

fosse caduto in mano al VM, questo avrebbe cominciato la propaganda comunista e ad 

attuare operazioni terroristiche in Cambogia e Laos58: tali pericoli che meritavano “la 

massima attenzione” degli Stati Uniti59. L’apprensione statunitense venne intensificata 

ulteriormente dalle informazioni reperite tramite i contatti francesi. A fine novembre, 

l’ambasciata americana a Parigi riferì che la Francia era in possesso di ‘prove certe’ che 

Hồ Chí Minh avesse ricevuto supporto e istruzioni da Mosca60. Tutto ciò era falso, poiché 

i collegamenti tra Mosca e il PCI furono interrotti all’inizio della Seconda Guerra 

Mondiale e i suoi membri ricevettero informazioni riguardanti l’Unione Sovietica (URSS) 

principalmente tramite il PCF61. L’intelligence americana, come affermato in un rapporto 

redatto nel 1947, non riuscì a trovare alcuna prova di un controllo del VM da parte di 

Mosca62. I francesi dunque giocarono sagacemente la carta del passato comunista di Hồ 

Chí Minh con gli americani, creando un’immagine del presidente nordvietnamita che 

infine si sarebbe dimostrata decisiva nel definire lo Zio Hồ un nemico da sconfiggere. 

Alla fine di novembre il Dipartimento di Stato decise di inviare in Indocina Abbot Low 

Moffat 63 , capo della Division of Southeast Asian Affairs, per valutare la situazione 

 
Egitto, e nel 1955 si ritirò a Roma, dove agì come ciambellano privato onorario di tre papi. «Jefferson 

Caffery Papers», University Libraries - University of Louisiana at Lafayette, 4 novembre 2014, 

https://library.louisiana.edu/collections/collection-45. 
57 Duiker, Ho Chi Minh, 353; Hanyok, Spartans in Darkness: American SIGINT and the Indochina War, 

1945-1975, 7:12. 
58 I timori di attacchi terroristici furono in parte fondati. Durante la Seconda Guerra Mondiale in Laos un 

gruppo antifrancese era emerso attorno al principe Souphanouvong (1909-1995). Egli e i suoi sostenitori si 

rifugiarono nella giungla e si unirono al VM, ma solamente nel 1950 crearono il movimento di ispirazione 

comunista Pathet Lao. Molti furono i dibattiti per capire se il movimento comunista in Laos possedesse o 

meno un'identità separata da quella vietnamita. Osborne riporta che si trattò prima di tutto di un movimento 

autoctono, ma con una forte dipendenza dai loro alleati vietnamiti. Inoltre, durante la Prima Guerra in 

Indocina, le aree laotiane confinanti col Việt Nam furono di vitale importanza strategica per le operazioni 

militari. A differenza del Laos, in Cambogia non emerse alcun movimento comunista autoctono 

chiaramente definito tra il 1946 e il 1953. Tuttavia, ci furono unità comuniste vietnamite che usavano la 

Cambogia come base e ci furono, senza dubbio, cambogiani associati a queste unità. Osborne, Southeast 

Asia, 206–10. 
59 Questa fu la prima espressione da parte di un funzionario statunitense di quella che sarebbe diventata 

nota più tardi come la ‘teoria del domino’. Duiker, Ho Chi Minh, 353. 
60 Reid e Fine, «FRUS, 1946, The Far East, Vol.8», 63. 
61 Duiker, Ho Chi Minh, 354; Hanyok, Spartans in Darkness: American SIGINT and the Indochina War, 

1945-1975, 7:12. 
62 Hanyok, Spartans in Darkness: American SIGINT and the Indochina War, 1945-1975, 7:12. 
63 Abbot Low Moffat (1901-1996) studiò ad Harvard e alla Columbia University. Fu ammesso all’Ordine 

degli Avvocati dello Stato di New York nel 1927 e oltre a essere assistente procuratore, perseguì una 

carriera politica. Moffat nel 1943 entrò nel Dipartimento di Stato e fu a capo della Division of Southeast 

Asian Affairs dal 1944 al 1947. Intraprese numerose missioni diplomatiche in Grecia, Gran Bretagna, 

Birmania e Ghana. «Abbot Low Moffat Papers, 1929-1943 - M.E. Grenander Department of Special 

Collections and Archives», University at Albany - State University of New York, consultato 30 dicembre 

2020, https://archives.albany.edu/description/catalog/apap063. 
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generale e riferire le intenzioni del governo nordvietnamita. Moffat fu incaricato di 

assicurare a Hồ Chí Minh che gli Stati Uniti sostenessero i termini dell’accordo Hồ - 

Sainteny e di esortarlo a non eccedere in atti di forza, cercando invece di trovare un 

compromesso nei riguardi della Repubblica Autonoma della Cocincina. Per persuaderlo, 

Moffat avrebbe dovuto assicurargli che anche il governo francese si sarebbe impegnato a 

rispettare l’accordo e che non avesse intenzione di ripristinare l’autorità coloniale64. Sia 

Moffat che il suo capo John Carter Vincent65 simpatizzarono per la causa indipendentista 

vietnamita e al contempo si preoccuparono fortemente dell’ascesa comunista in Asia. A 

loro parere, l’unico modo di evitare la diffusione del comunismo, a loro parere, era 

accogliere le aspirazioni nazionalistiche dei popoli asiatici. Tuttavia, osservando la 

situazione attuale, ritennero la Francia incapace di ciò. Per Moffat, dunque, l’idea ottimale 

fu offrire una mediazione anglo-americana in Indocina: ciò avrebbe potuto facilitare gli 

accordi fra vietnamiti e francesi e avrebbe verosimilmente accresciuto la reputazione 

internazionale degli Stati Uniti, mantenendo però stabili i rapporti con la Francia. Vincent 

valutò positivamente l’idea, ma questa fu respinta dall’European Office e dai massimi 

vertici. Nonostante tutto, Vincent chiarì a Moffat prima della partenza che gli Stati Uniti 

sarebbero intervenuti diplomaticamente in Indocina solo su diretta richiesta delle parti 

coinvolte66. Moffat quindi partì, e arrivò a Sài Gòn il 2 dicembre. 

Seppure d’Argenlieu, Sainteny e Valluy fossero riluttanti all’idea di ricevere il 

diplomatico statunitense, autorizzarono un volo da Sài Gòn ad Hà Nội, dove Moffat 

giunse in data 6 dicembre. Durante il soggiorno, furono organizzati dei ricevimenti che 

permisero alle varie parti di conversare tra loro: Louis Morlière67 e Sainteny per la Francia, 

 
64 Duiker, Ho Chi Minh, 353. 
65  John Carter Vincent (1900-1972) prestò servizio durante la Prima Guerra Mondiale prima di 

intraprendere la carriera diplomatica. Fu viceconsole a Chángshā e a Shěnyáng e nel 1941 fu segretario 

presso l’ambasciata americana a Chóngqìng. Nel 1944 Vincent tornò a Washington per dirigere la Division 

of Chinese Affairs al Dipartimento di Stato e poi il Bureau of Far Eastern Affairs. Alla fine del 1945, egli 

suggerì agli Stati Uniti di avviare negoziati tra la Repubblica francese e la RDV. Sospettato di essere 

comunista, durante gli anni ‘50 fu costretto a lasciare il Bureau of Far Eastern Affairs. Goscha, Historical 

Dictionary of the Indochina War (1945–1954): An International and Interdisciplinary Approach, 489. 
66 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 180–81. 
67 Louis Constant Morlière (1897–1980) fu uno dei pochi ufficiali militari francesi che si oppose alla guerra 

indocinese. Egli combatté nella Prima Guerra Mondiale e durante la Seconda Guerra Mondiale, Vichy lo 

inviò in missione in Nord Africa, dove eventualmente passò alle forze della Francia Libera nel 1942. Nel 

1946, Morlière fu inviato in Indocina come ufficiale in comando delle forze francesi nel nord Việt Nam. 

Fu anche Commissario ad interim mentre Jean Sainteny era in Francia, cercando di rispettare l’accordo Hồ 

- Sainteny al fine di evitare la guerra. Il desiderio di Morlière di raggiungere una soluzione pacifica non 

piacque a Valluy e d’Argenlieu, i quali lo misero sempre più da parte. Infine, Morlière lasciò l’Indocina nel 

febbraio 1947. Goscha, Historical Dictionary of the Indochina War (1945–1954): An International and 

Interdisciplinary Approach, 298–99. 
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e Hoàng Minh Giám68, Hồ Chí Minh e Giáp per l’RDV69. Le lettere che Moffat scrisse 

alla moglie riportano le sue impressioni nei riguardi delle autorità nordvietnamite: Giáp 

gli sembrò il “leader comunista ideale”, mentre Giám parve più moderato70. Giám invece, 

considerava Moffat un ‘esponente capitalista’ degli Stati Uniti interessato a opportunità 

d’investimento (dunque non si sbilanciò a elencare le possibilità che un Việt Nam 

indipendente poteva offrire), fatto che l’ufficiale statunitense non gradì. Sia lui che 

Vincent ebbero a cuore la stabilità dell’Asia, e Moffat era giunto a Hà Nội per vedere le 

parti francesi e vietnamite andare d’accordo, non per discutere di possibili investimenti a 

favore degli Stati Uniti. È possibile che Giám avesse realizzato il proprio errore e ne 

avesse parlato con Hồ Chí Minh, poiché quest’ultimo adottò un approccio diverso quando 

Moffat andò a fargli visita71. 

Sebbene Hồ Chí Minh fosse malato (forse a causa di una ricaduta della tubercolosi), invitò 

Moffat al Palazzo Nord per un colloquio. Il presidente, allettato, confermò l’ammirazione 

e l’amicizia che provava nei confronti degli Stati Uniti e degli americani che conobbe 

nella giungla durante la lotta contro il Giappone. Parlò del suo desiderio di cooperare con 

i francesi per il bene del popolo e di creare alleanze con altri paesi oltre alla Francia, per 

assicurarsi il capitale necessario per lo sviluppo del paese. Hồ inoltre rassicurò Moffat 

che il suo obiettivo principale non era il comunismo, ma l’indipendenza: “Forse tra 

cinquant’anni da oggi gli Stati Uniti saranno comunisti ... e allora non si opporranno se 

lo sarà anche il Việt Nam”72. Il presidente concluse sottolineando il suo desiderio di pace, 

ma affermò anche che il suo paese non si sarebbe piegato ai francesi73. Come incentivo 

per ottenere il sostegno statunitense, abbozzò l’offerta di stabilire una base navale 

americana nella Baia di Cam Ranh. Moffat, tuttavia, non aveva ricevuto istruzioni in 

merito a probabili investimenti sul territorio vietnamita, dunque si astenne da qualsiasi 

commento. L’americano tuttavia espresse il suo scetticismo rispetto all’interesse degli 

Stati Uniti per Cam Ranh e notò che non sarebbe stato possibile intrattenere relazioni 

 
68 Hoàng Minh Giám (1904-1995) si laureò all’École supérieure de Hanoi nel 1926. Insegnò brevemente 

al Collège Sisowath di Phnom Penh per poi rientrare ad Hà Nội e perseguire una carriera giornalistica. 

Negli anni ‘30 scrisse periodicamente per l’Annam Nouveau e altri giornali. Nel 1934, fondò e fu direttore 

del liceo privato Gia Long nella capitale nordvietnamita, dove strinse amicizia con Võ Nguyên Giáp. Nel 

1945 entrò nel VM, fu incluso nel gabinetto del Ministero degli Interni (presieduto da Giáp) e in seguito 

divenne viceministro degli Interni. Giám fu deputato nell’Assemblea Nazionale nel gennaio 1946 e delegato 

alla Conferenza di Fontainebleau. Nel 1947 fu nominato ministro degli Affari Esteri, carica che mantenne 

fino al 1954 quando diede le dimissioni per motivi di salute. Seppur socialista, a seguito del Secondo 

Congresso del Partito Comunista Indocinese del 1951, fu eletto nel Comitato Permanente del Liên Việt. 

Goscha, Historical Dictionary of the Indochina War (1945–1954): An International and Interdisciplinary 

Approach, 212. 
69 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 181–82. 
70 Giáp gli confidò che alla fine i francesi sarebbero stati sconfitti. Moffat e O’Sullivan gli chiesero se non 

temesse la grave perdita di vite umane: Giáp rispose che era necessario fare dei sacrifici ma che il Việt Nam 

non avrebbe fatto la prima mossa. Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 182. 
71 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 183. 
72 Duiker, Ho Chi Minh, 353; Duiker, U. S. Containment Policy and the Conflict in Indochina, 45. 
73 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 184. 



118 

 

diplomatiche con il Việt Nam finché il suo status non fosse stato deciso nei negoziati con 

i francesi74. 

I servizi segreti personali di d’Argenlieu75 appresero da una fonte vietnamita che Moffat 

aveva espresso il “desiderio” che il Việt Nam si appellasse alle Nazioni Unite. Ciò portò 

il Ministro degli Esteri francese a chiedere al Dipartimento di Stato se questa fosse la 

politica degli Stati Uniti. Moffat fu dunque interrogato in merito, ma negò di aver espresso 

tale opinione, sottolineando l’importanza della presenza francese in Indocina per 

difendere il territorio da Mosca, ma ancora di più dal “futuro imperialismo cinese”. 

Quando rientrò a Sài Gòn il 9 dicembre, Moffat ricevette un telegramma da Vincent che 

gli ordinava di evitare assolutamente di dare l’impressione che gli Stati Uniti intendessero 

interferire con la politica francese in Indocina. Inoltre, Vincent volle essere informato in 

merito alla forza dei nazionalisti non comunisti e ricordò a Moffat il “ben noto passato” 

al Comintern di Hồ Chí Minh. Moffat rispose che il governo vietnamita era chiaramente 

nelle mani di un piccolo gruppo di comunisti e che probabilmente era in contatto diretto 

con Yan’an e indiretto con Mosca. Ulteriormente, dopo le conversazioni con Léon 

Pignon76 e Hồ, Moffat giunse alla conclusione che i leader di Hà Nội fossero soprattutto 

nazionalisti e che stessero solamente usando le tecniche e la disciplina dei comunisti per 

la lotta indipendentista nazionale, ma restavano disposti a rimandare la realizzazione di 

una società comunista77. Moffat infine rinnovò la proposta di una mediazione neutrale 

negli accordi tra Francia e RDV, in quanto nessuno aspirava a una guerra totale. 

Washington non supportò l’idea, poiché i diplomatici di alto livello e i responsabili della 

politica estera erano assolutamente determinati a non minare le relazioni tra Stati Uniti e 

Francia78. La possibile intromissione delle Nazioni Unite o l’intervento dei buoni uffici 

degli Stati Uniti sembrò preoccupare notevolmente la parte francese. Il 16 dicembre, in 

occasione di un incontro con Kenneth Landon (1903-1993), il vice di Moffat, il ministro 

Francis Lacoste79 fu “inorridito al solo pensiero” di prendere in considerazione anche solo 

una delle due ipotesi per risolvere questioni di politica interna80. 

La leadership vietnamita capì che il non-interventismo americano e britannico 

rappresentò la loro velata decisione di sostenere la Francia81. Probabilmente a questo 

 
74 Duiker, Ho Chi Minh, 353. 
75 Il Bureau Fédéral de Documentation (BFDOC) fu creato il 30 luglio 1946. Basato a Sài Gòn, il BFDOC 

fu la principale fonte di informazioni per d’Argenlieu nei mesi precedenti allo scoppio della guerra. I servizi 

del BFDOC furono assorbiti dal Bureau Technique de Liaison et de Coordination d'Extrême-Orient nel 

1949. Goscha, Historical Dictionary of the Indochina War (1945–1954): An International and 

Interdisciplinary Approach, 77–78. 
76 Rappresentante francese ad Hà Nội. Per maggiori informazioni vedere cap.4 
77 Reid e Fine, «FRUS, 1946, The Far East, Vol.8», 72–73. 
78 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 184. 
79  Francis Lacoste (1905-1993) fu il Primo Consigliere dell’Ambasciata francese negli Stati Uniti. 

Lawrence, «Selling Vietnam: The European Colonial Powers and the Origins of the American Commitment 

to Vietnam, 1944-1950», 101. 
80 Reid e Fine, «FRUS, 1946, The Far East, Vol.8», 71. 
81 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 185. 
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punto Hồ Chí Minh si era rassegnato nel cercare il sostegno americano, anche perché 

questo probabilmente non era più necessario, poiché a dicembre aveva appreso che il 

“compagno Blum”82, sarebbe stato il prossimo capo di governo francese. Infatti, il 9 

dicembre l’Assemblea Nazionale francese aveva affidato al socialista Léon Blum la 

formazione di un nuovo governo. Il giorno dopo, il presidente scrisse un articolo 

pubblicato su Le Populaire83 riguardante la situazione indocinese: “C’è un solo mezzo, e 

uno solo, per preservare il prestigio della nostra civiltà, della nostra influenza politica e 

spirituale in Indocina, e anche dei nostri legittimi interessi materiali: ed è l’accordo 

sincero sulla base dell’indipendenza, ossia la fiducia, l’amicizia…”84. Questo articolo 

impressionò sia i francesi che i vietnamiti, specialmente per l’uso della parola 

‘indipendenza’. 

Hồ Chí Minh fu entusiasta dell’articolo e il 15 dicembre scrisse una lunga lettera a Léon 

Blum con proposte di pace che riprendevano l’accordo del modus vivendi85. Il messaggio 

fu consegnato a Sainteny per essere trasmesso al governo francese. Il giorno dopo, Giám 

raccontò le intenzioni del presidente al viceconsole statunitense O’Sullivan, il quale riferì 

immediatamente a Washington. Gli Stati Uniti informarono l’ambasciatore Caffery a 

Parigi, che venne a conoscenza del messaggio di Hồ Chí Minh già la mattina del 18 

dicembre, due giorni prima di Blum86. Il ritardo fece la differenza: senza aver ricevuto 

una risposta immediata, Hồ Chí Minh scrisse un nuovo appello, proponendo l’invio di 

una delegazione parlamentare francese in Việt Nam. Ignaro dei due tentativi del 

presidente vietnamita, anche Blum tentò di contattare Hồ Chí Minh, decidendo di inviare 

Moutet insieme a d’Argenlieu in Indocina per chiarire i malintesi, applicare il modus 

vivendi e porre fine alle ostilità. Nonostante gli sforzi dei due presidenti, era troppo tardi87. 

Infatti, non avendo ricevuto riscontri da Parigi, la mattina del 18 dicembre il governo 

nordvietnamita cominciò i preparativi bellici. Il giorno seguente Hồ e Sainteny si 

scambiarono delle lettere per tentare di alleviare la situazione. Nel pomeriggio, il 

presidente vietnamita non era giunto ad alcuna intesa e aveva ricevuto invece due 

 
82 Hồ Chí Minh, durante il periodo trascorso in Francia da giovane, aveva seguito le oratorie di Léon Blum 

e scritto articoli per il giornale di quest’ultimo, l’Humanité. Lacouture, Ho Chi Minh, 130; Duiker, Ho Chi 

Minh, 54–59. 
83 Il giornale ufficiale del partito socialista S.F.I.O. Per maggiori informazioni vedere capitolo 1. 
84  Daniel Le Couriard, «Les socialistes et les débuts de la guerre d’Indochine (1946-1947)», Revue 

d’Histoire Moderne & Contemporaine 31, n. 2 (1984): 341, https://doi.org/10.3406/rhmc.1984.1276. 
85 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 194. 
86 Il ritardo fu dovuto a un’azione congiunta di Pignon, Valluy e Sainteny. Quest’ultimo spedì il messaggio 

che arrivò a Sài Gòn la mattina del 18 dicembre, ma Sainteny probabilmente trasmise il messaggio di HCM 

per telegrafo a Sài Gòn già il 15 dicembre (in archivio c’è un telegramma di quel giorno da Sainteny a 

Pignon). Il telegramma tuttavia non include le proposte di Hồ ma un lungo commento di Sainteny che 

allerta Sài Gòn sugli sforzi del “governo annamita di contattare personalmente Blum”. Il 16 dicembre, 

Pignon inoltrò l’avvertimento di Sainteny a Messmer, ma non il messaggio di Hồ. Quando Messmer 

ricevette l’avvertimento di Sainteny il 16 dicembre egli girò la nota a d’Argenlieu e Moutet, ma non a Blum. 

Sài Gòn alla fine trasmise il messaggio di Hồ a Parigi la mattina del 18 dicembre, ma con una priorità così 

bassa che giunse nella capitale solo due giorni dopo. Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 194. 
87 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 195; Lacouture, Ho Chi Minh, 185. 
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ultimatum dai francesi88. Perciò, spronato anche dai membri del governo che volevano 

una linea politica più dura (tra cui Giáp)89, Hồ Chí Minh lanciò un appello alle armi alla 

popolazione di Hà Nội e fissò l’orario di attacco per le otto della stessa sera. Quando 

giunse l’ora prestabilita, le unità vietnamite attaccarono le truppe e i quartieri residenziali 

francesi. Le milizie francesi cominciarono il contrattacco durante la notte, avanzando 

verso la sede della RDV, Palazzo Nord. Tuttavia, Hồ e i membri più importanti del VM 

riuscirono a fuggire90. 

Con la ‘Battaglia di Hà Nội’, cominciò la Prima Guerra Indocinese. Il VM si riparò nelle 

giungle della regione montuosa di Thái Nguyên, da dove Hồ Chí Minh avrebbe guidato 

il ‘governo di resistenza’. A sud i francesi si allearono con i leader delle sette religiose 

Cao Đài e Hòa Hảo per ostacolare le attività del VM. A nord, invece, reclutarono membri 

di minoranze etniche montuose, fuorilegge e bande di pirati fluviali del golfo del 

Tonchino: queste milizie vennero chiamate forces supplétives91. Tuttavia, la decisione del 

governo francese di intraprendere la guerra rese la Francia tuttavia inevitabilmente 

dipendente dalle altre potenze occidentali, in quanto necessitava di più armamenti e 

truppe: sebbene il costo del conflitto fu gestibile per tre anni, ma a partire dal 1949-50 la 

Francia dovette ricevere sempre più aiuti esterni92. 

La politica inflessibile del governo francese fu dettata dalla possibile ripercussione 

internazionale che un eventuale conferimento dell’indipendenza al Việt Nam avrebbe 

potuto causare. Bidault rifiutò di fare concessioni a Hồ Chí Minh per evitare che anche le 

altre colonie in Africa seguissero l’esempio indocinese 93 . I francesi agirono poiché 

sapevano che gli Stati Uniti non erano nella posizione di intervenire in loro sfavore, 

correndo il rischio di inimicarsi una nazione europea e lasciando spazio alla corrente 

comunista di espandersi. È interessante notare poi, come sia il PCF che gli Stati Uniti 

volessero che la Francia giungesse ad un accordo con i vietnamiti, ma nessuno dei due 

fosse disposto a spingere pubblicamente perché ciò accadesse 94 . Il PCF, sebbene 

 
88 Prima di mezzogiorno giunse una lettera dai francesi, chiamata dai vietnamiti ‘il primo ultimatum’, in 

cui essi annunciavano che avrebbero occupato gli edifici del dipartimento delle finanze e del ministero delle 

comunicazioni. Nella lettera si richiese anche che la rimozione di un certo numero di barricate: in caso 

contrario, il comando francese avrebbe ‘liberato le strade a modo suo’. Il ‘secondo ultimatum’ fu redatto 

dal maggiore Julien Fonde (1908–1983). Egli, ritenendo che la polizia vietnamita non stesse svolgendo i 

suoi compiti, affermò che se le carenze avessero persistito, il commando francese si sarebbe fatto carico del 

mantenimento dell’ordine ad Hà Nội dal 20 dicembre 1946. Questa minaccia sembra aver giocato un ruolo 

significativo nelle deliberazioni e nelle decisioni dei leader vietnamiti quella sera e il giorno successivo. 

Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 198. 
89 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 198–99. 
90 Duiker, Ho Chi Minh, 257–58; Gardner, Approaching Vietnam, 75. 
91 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 229–33. 
92 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 156. 
93 Anche questo rischio di ‘contaminare’ l’Africa ricorda la teoria del domino che proclamò Eisenhower 

nel 1953. Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 157. 
94 Tonnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 180; In Europa infatti, come riferì Churchill nel suo 

noto discorso del 5 marzo 1946, “da Stettino nel Baltico a Trieste nell'Adriatico, una cortina di ferro è scesa 

attraverso il continente. (…). Varsavia, Berlino, Praga, Vienna, Budapest, Belgrado, Bucarest e Sofia, tutte 
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comunista, fu anch’esso legato allo spirito del prestigio francese e fu preoccupato da una 

possibile perdita della colonia indocinese, soprattutto per mano statunitense: il PCF 

temeva che il disastro francese nei paesi arabi95 si sarebbe ripetuto nei territori asiatici e 

che l’interferenza sino-americana avrebbe comportato la perdita dell’Indocina96. 

Sebbene Léon Blum rifiutasse il colonialismo97, fosse vicino al presidente vietnamita e 

fosse desideroso di impedire la guerra, alla fine gettò la spugna e lasciò spazio alle 

ambizioni di coloro che consideravano fermamente l’Indocina ancora parte integrante 

della nazione. Nel pomeriggio del 23 dicembre rilasciò una dichiarazione all’Assemblea 

Nazionale, confermando che la Francia era stata obbligata ad affrontare la violenza ma 

assicurò che “i francesi in Indocina e i popoli amici potevano contare senza riserve sulla 

vigilanza e sulla risoluzione del governo”98. 

D’Argenlieu, Pignon e Valluy concordarono con l’intransigenza di Bidault, mentre 

Morlière e Sainteny99 furono contrari alla rottura dei contatti con Hồ Chí Minh. Morlière 

in particolare criticò la strada che la Francia era in procinto di prendere: sebbene molti 

“annamiti” cominciassero a prendere le distanze dal VM per via dell’atteggiamento 

sempre più radicale – disse – supportavano ancora Hồ. La Francia non stava combattendo 

solo contro il VM, ma anche contro la maggior parte della popolazione. Per questo 

Morlière raccomandò innanzitutto che venissero intrapresi nuovi colloqui con il 

presidente nordvietnamita e in secondo luogo un cessate il fuoco tramite negoziazioni. 

Doveva inoltre essere fissata una data per il referendum sull’unificazione del Việt Nam e 

dopo il referendum, erano necessarie delle elezioni generali per le assemblee 

rappresentative. Morlière però non venne ascoltato e la sua unica consolazione fu che la 

storia gli diede ragione100. 

 
queste famose città e le popolazioni intorno a loro si trovano in quella che devo chiamare la sfera sovietica”. 

Il discorso completo si può ascoltare e leggere su «The Sinews of Peace ('Iron Curtain Speech’)», 

International Churchill Society, 5 marzo 1946, http://winstonchurchill.org/resources/speeches/1946-1963-

elder-statesman/the-sinews-of-peace/.  
95 Dopo la Prima Guerra Mondiale e il crollo dell’Impero Ottomano, la Gran Bretagna stipulò in segreto un 

accordo con la Francia (accordo Sykes-Picot del 1916) che prevedeva il controllo francese del Libano e 

della Siria, e il controllo britannico della Transgiordania e della Palestina. In Siria ci furono varie 

insurrezioni che portarono la Francia a riconoscerne l’indipendenza nel 1946 (il Libano la ottenne nel 1943). 

Patrick Crowley, «North Africa and the Middle East», in A Historical Companion to Postcolonial 

Literatures - Continental Europe and Its Empires, a c. di Prem Poddar et al. (Edinburgh University Press, 

2008), 172–73, https://doi.org/10.3366/j.ctt1g0b6vw.81. 
96 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 245. 
97 Egli confermò che l’obiettivo era di stabilire un Việt Nam libero, associato però all’Unione Francese. Le 

Couriard, «Les socialistes et les débuts de la guerre d’Indochine (1946-1947)», 342. 
98 Le Couriard, «Les socialistes et les débuts de la guerre d’Indochine (1946-1947)», 341. 
99 Sainteny sapeva che la Francia non poteva permettersi una nuova guerra e cercò sempre la mediazione. 

Alla fine, avrebbe incontrato di nuovo HCM come primo rappresentante francese nella RDV dopo la caduta 

di Ðiện Biên Phủ e gli accordi di Ginevra del 1954. Sarebbe anche stato ospite dei primi colloqui segreti 

tra Henry Kissinger e Lê Ðức Thọ a Parigi il 6 agosto 1969, tre settimane prima che Hồ morisse il 2 

settembre 1969, a cui Sainteny partecipò ai funerali. Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 232; 

Lacouture, Ho Chi Minh, 141. 
100 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 242. 
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A partire dal 1946, le grandi potenze (Cina, Gran Bretagna, Stati Uniti e URSS) 

auspicarono in un atteggiamento più moderato da parte della Francia nei riguardi del Việt 

Nam. Esse supportarono gli accordi del 6 marzo e non immaginavano che la Francia 

intendesse impegnarsi in una guerra, dal momento che non disponeva di risorse sufficienti 

per intraprenderla. Dopo il ritiro cinese, il Regno Unito e gli Stati Uniti esercitarono 

un’influenza maggiore sulla Francia poiché quest’ultima ricevette supporti da ambo i 

paesi, ma le due nazioni non vollero mai inimicarsi il governo francese. Infatti, Truman 

non ereditò il sentimento antifrancese del suo predecessore o la visione di un’Indocina 

indipendente dalla Francia, e in ciò ricevette l’appoggio dell’European Office. Per questo 

motivo gli avvertimenti di inizio dicembre da parte di Vincent e Moffat rimasero 

inascoltati a Washington 101 . I pareri dissonanti americani ebbero un parallelo in 

Inghilterra. Un funzionario degli Affari Esteri inglesi, C. M. Andersson102, che seguì la 

questione indocinese al Ministero degli Esteri, criticò l’intransigenza francese, ma le sue 

lamentele vennero ignorate. Seppur favorevole agli accordi del 6 marzo, il Regno Unito 

non interferì quando i francesi ruppero i patti. Solo a dicembre, quando l’ambasciatore 

cinese nel Regno Unito propose un intervento congiunto di Gran Bretagna, Cina e Stati 

Uniti in vista di un cessate il fuoco, il Ministero degli Esteri si mobilitò. Tuttavia, il 

Ministero discusse le proposte cinesi e informò l’ambasciata cinese che qualsiasi 

intervento era ritenuto imprudente e che gli Stati Uniti stavano “adottando una linea 

simile”103. 

La ragione principale che portò gli Stati Uniti e la Gran Bretagna ad attuare una politica 

di hands-off fu la necessità di formare un fronte europeo unito per contenere la sfera 

d’influenza sovietica: la Francia non poteva essere esclusa. Quando il Sottosegretario di 

Stato Dean Acheson104 incontrò l’ambasciatore francese Henri Bonnet105, gli offrì la 

 
101 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 235–36. 
102 Un suo report sull’Indocina è consultabile su Anthony Best, British Documents on Foreign Affairs: 

Reports and Papers from the Foreign Office Confidential Print. From 1946 through 1950. Asia 1949. 

Burma, India, Pakistan, Ceylon, Indonesia, The Philippines and South-East Asia and the Far East 

(General), January 1949- December 1949 (Univ. Publ. of America, 2003), 313–15. 
103 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 236–37. 
104 Dean Gooderham Acheson (1893-1971) si laureò a Yale nel 1915 e prestò servizio in Marina durante la 

Prima Guerra Mondiale. Nel 1918 si laureò in legge ad Harvard e per due anni fu segretario del giudice 

della Corte Suprema Louis Brandeis (1856-1941). Durante la Seconda Guerra Mondiale fu nominato da 

Roosevelt vicesegretario di Stato per gli affari economici e poi da Truman sottosegretario di Stato. Nel 

1947 contribuì a formulare la Dottrina Truman e fu coinvolto nelle fasi formative del Piano Marshall. Dopo 

un breve ritiro, nel 1949 tornò come Segretario di Stato e mantenne l’incarico fino al 1953. Successivamente 

prestò servizio come consigliere dei presidenti Kennedy e Johnson. «Dean G. Acheson (1949–1953)», 

Miller Center - University of Virginia, 4 ottobre 2016, 

https://millercenter.org/president/truman/essays/acheson-1949-secretary-of-state. 
105  Henri Bonnet (1888–1978) si laureò all’École normale supérieure, divenne insegnante di storia e 

combatté durante la Prima Guerra Mondiale. Nel 1919 diresse la sezione politica estera del quotidiano 

radicale francese L’Ère Nouvelle e nel 1931 fu nominato Direttore dell’Istituto Internazionale di 

Cooperazione Intellettuale. Nel 1940, Bonnet si trasferì a Londra e poi negli Stati Uniti. Durante la Seconda 

Guerra Mondiale fu Commissario per l’Informazione del CFLN e successivamente Ministro 

dell’Informazione del GPRF. Fu nominato ambasciatore francese a Washington fino al 1954. Jan 
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disponibilità di inviare dei mediatori americani in Indocina, ma Bonnet rifiutò. 

L’ambasciatore interpretò la riunione come un’espressione di buona volontà americana, 

legata alla paura del Dipartimento di Stato di provocare un’ondata di anticolonialismo 

nell’opinione pubblica americana che avrebbe potuto compromettere gli interessi degli 

Stati Uniti in Europa. Ciò rispecchiava di fatto la verità, poiché fu l’Europa il centro 

nevralgico sulla quale gli US concentrarono il proprio sguardo ed il fatto che Hồ Chí 

Minh fosse un comunista non fu importante tanto quanto la ricerca del supporto 

francese106. Anche l’URSS, preoccupata per le sue relazioni con la Francia, non volle 

rischiare reazioni avverse e si tenne alla larga da ogni aperto sostegno a Hồ. Nel gennaio 

1947, il Ministro degli Esteri russo Molotov107 disse all’ambasciatore francese a Mosca 

che “sperava che Francia e Việt Nam giungessero a un accordo soddisfacente per 

entrambe le parti” senza ristabilire un regime di “dominazione coloniale”. I leader 

sovietici dunque non si fecero promotori della causa dei loro compagni vietnamiti fino 

alla vittoria di Máo Zédōng nella guerra civile cinese108, quando Stalin accettò di invitare 

Hồ Chí Minh a Mosca109. 

6.2 ANTICOMUNISMO 

Il lungo e complicato processo della Guerra Fredda 110 , che vide principalmente la 

contrapposizione tra URSS e Stati Uniti, coinvolse significativamente anche l’Asia e il 

Việt Nam e il suo preludio si poté percepire già dal 1945111. Come si è visto nel capitolo 

precedente, alcuni dei consiglieri di Roosevelt esortarono il presidente a rivedere il piano 

di porre l’Indocina francese sotto amministrazione fiduciaria alla luce delle esigenze 

americane in Europa, concludendo che gli Stati Uniti avrebbero avuto bisogno della 

Francia in un ipotetico conflitto contro l’Unione Sovietica. Anche Truman, sin dall’inizio 

della presidenza, dovette affrontare tale questione. L’alleanza tra Stati Uniti e URSS, nata 

durante la Seconda Guerra Mondiale, cominciò a logorarsi quando i sovietici iniziarono 

 
Stöckmann, «Bonnet, Henri -  AtoM Catalogue», UNESCO Archives, 2015, 

https://atom.archives.unesco.org/bonnet-henri. 
106 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 237. 
107 Vjačeslav M. Molotov fu un politico e stretto collaboratore di Stalin. Per maggiori informazioni vedere 

capitolo 5. 
108 Al termine della Seconda Guerra Mondiale, la Cina nazionalista del Guómíndǎng fu annoverata fra le 

grandi potenze, ottenendo un seggio come membro permanente del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni 

Unite. Tuttavia, nel 1946 gli scontri tra l’esercito di Chiang Kai-Shek e il Zhōnggúo Rénmín Jiěfàngjūn 

(Esercito Popolare di Liberazione) di Máo Zédōng aumentarono fino a sfociare in una guerra civile. Mario 

Sabattini e Paolo Santangelo, Storia Della Cina, Storia Universale 26 (Corriere della Sera, 2005), 605–8, 

http://archive.org/details/storiauniversale.storiadellacinapdfdrive.com_201911. 
109 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 238. 
110 Per maggiori informazioni riguardanti la Guerra Fredda e le sue origini si consiglia la lettura di Walter 

LaFeber, The Origins of the Cold War, 1941-47: A Historical Problem with Interpretations and Documents 

(New York: John Wiley & Sons Inc, 1971). 
111 Prados, Vietnam, 19; Gardner, Approaching Vietnam, 14. 
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ad attuare un’amministrazione militare della Germania sconfitta112. Questo portò gli Stati 

Uniti a preoccuparsi principalmente dei territori europei e dell’Asia centrale, mettendo in 

secondo piano ciò che accadeva nell’Asia orientale dopo la fine del conflitto113. 

Anche l’Unione Sovietica si interessò maggiormente all’area continentale europea 

rispetto a quella asiatica. Infatti, già durante la Seconda Guerra Mondiale, la politica russa 

nei confronti dell’Indocina fu ambigua. Stalin sostenne i piani di Roosevelt riguardo 

l’amministrazione fiduciaria in Indocina, però i diplomatici sovietici nel 1944 

appoggiarono i rappresentanti della Francia Libera nel mantenimento della presenza 

francese in tale territorio. Ciò fu giustificato dal fatto che la presenza francese avrebbe 

controbilanciato il potere statunitense e cinese in Asia114. L’URSS si impegnò contro la 

Germania di Hitler e non vi sono ancora prove tangibili che suggeriscano un sostegno del 

Cremlino al Việt Minh. In conclusione, Stalin poté astenersi dal definire una politica 

indocinese in quanto aveva pochi interessi in quell’area115. 

Tuttavia, una volta terminato il conflitto e in seguito alla morte di Roosevelt, le relazioni 

russo-statunitensi cambiarono. Nel 1947, mentre la Prima Guerra d’Indocina proseguiva 

in Việt Nam, la Grecia stava affrontando una guerra civile (divisa tra monarchici e 

comunisti) e la Turchia subiva la pressione da parte dell’Unione Sovietica che voleva 

ottenere il controllo dello Stretto dei Dardanelli116. Perciò, il 12 marzo, il presidente 

Truman annunciò quella che divenne nota come la Dottrina Truman, stabilendo che la 

politica degli Stati Uniti doveva “sostenere le persone libere” contro l’aggressione 

comunista diretta e indiretta117. Contestualizzate nel suo discorso, le specifiche situazioni 

di Grecia e Turchia diventarono un tassello del più complesso mosaico internazionale, 

all’interno del quale gli Stati Uniti vollero giocare un ruolo fondamentale, esportando e 

preservando i valori di libertà e democrazia118. Sebbene il discorso fosse stato accolto 

positivamente dalla stampa, fu criticato dai sostenitori della politica rooseveltiana119. La 

 
112 Alla conferenza di Potsdam la Germania fu temporaneamente divisa in quattro zone d’occupazione 

amministrate da Gran Bretagna, Francia, Stati Uniti e Unione Sovietica. La collaborazione ebbe vita breve 

dovuta all’intransigenza russa e alla gestione ferrea dell’area sotto l’URSS. Del Pero, Libertà e impero  gli 

Stati Uniti e il mondo, 1776-2006, 282; Pinzani, Da Roosevelt a Gorbaciov. Storia delle relazioni tra Stati 

Uniti e Unione Sovietica nel dopoguerra, 26. 
113  Pinzani, Da Roosevelt a Gorbaciov. Storia delle relazioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica nel 

dopoguerra, 27. 
114 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 58; Gardner, Approaching Vietnam, 50. 
115 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 57. 
116 Con l’aiuto economico e militare americano la Grecia represse gli attacchi di guerriglia comunista. Allo 

stesso modo, sostenuta dagli aiuti statunitensi, la Turchia resistette alle richieste russe sul controllo dei 

Dardanelli. Patti, Why Viet Nam?, 383. 
117 Il discorso completo è consultabile in lingua inglese su «Special Message to the Congress on Greece and 

Turkey: The Truman Doctrine | Harry S. Truman», Harry S. Truman Library & Museum, consultato 30 

dicembre 2020, https://www.trumanlibrary.gov/library/public-papers/56/special-message-congress-

greece-and-turkey-truman-doctrine. 
118  Goscha, Historical Dictionary of the Indochina War (1945–1954): An International and 

Interdisciplinary Approach, 238. 
119 Soprattutto i settori della destra repubblicana, guidati dal senatore Robert Alphonso Taft (1889 –1953). 

Del Pero, Libertà e impero  gli Stati Uniti e il mondo, 1776-2006, 296–97. 
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Dottrina Truman impose dunque un maggiore impegno politico, militare ed economico120, 

in un discorso che catalizzava il consenso nazionale per attuare una politica estera attiva, 

interventista e costosa: una politica di contenimento121. 

In meno di due anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, tramite la Dottrina Truman 

si passò da un’ottica di alleanza fra potenze ad una contrapposizione assoluta fra Stati 

Uniti e URSS122. La Guerra Fredda reificò le rivoluzioni in operazioni sovversive contro 

la civiltà occidentale e stigmatizzò i vari leader rivoluzionari come esecutori della volontà 

del Cremlino123. L’Unione Sovietica rispose alla Dottrina Truman con la politica di 

Andrei Ždanov. La Dottrina Ždanov, annunciata nel 1946, affermò la divisione del mondo 

in due forze antagoniste: quelle ‘imperialiste’ americane e quelle ‘socialiste democratiche’ 

guidate dall’URSS124. A questo punto la contrapposizione dei due stati era stata definita 

ed entrambi cominciarono a espandere la propria area d’influenza. Il campo di gioco 

comune, dove inizialmente la partita principale venne disputata, fu l’Europa, ma mentre 

l’Unione Sovietica si concentrò esclusivamente in tale area, gli Stati Uniti tentarono di 

applicare la loro dottrina anche in Asia125. 

Charles de Gaulle trasse vantaggio dalle tendenze anticomuniste americane. In Francia, i 

partiti socialisti e comunisti furono influenti ed ebbero un ampio seguito126. Dunque, 

durante il suo mandato come Presidente del GPRF (fino a inizio 1946), de Gaulle riferì ai 

diplomatici americani che la sua nazione sarebbe potuta diventare comunista se gli Stati 

Uniti l’avessero ostacolata127. Washington ritenne più allarmante il comunismo in Francia 

che di quello in Việt Nam128. Inoltre, il timore di un’influenza russa nell’area del Sud-Est 

Asiatico ravvivò gli interessi americani, almeno per quanto riguardava le implicazioni 

 
120 In questo contesto venne varato l’European Recovery Program, noto come Piano Marshall, che offrì 

aiuti economici americani a tutte le nazioni europee e all’URSS, promuovendo al contempo l’influenza 

statunitense. Nei quattro anni in cui fu in vigore (1948-1951) il Piano Marshall fornì all’Europa occidentale 

più di 12 miliardi di dollari. L’URSS condannò il Piano come uno schema americano per ottenere il 

controllo economico e politico sull’Europa, avviando il suo programma di aiuti economici nel 1949: il 

Consiglio di mutua assistenza economica (COMECON), sciolto nel 1991. Patti, Why Viet Nam?, 384. 
121 Del Pero, Libertà e impero  gli Stati Uniti e il mondo, 1776-2006, 298; Goscha, Vietnam, 238; Pinzani, 
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(Ufficio di informazione dei partiti comunisti e operai) come nuova versione del Comintern, sciolto durante 

la Seconda Guerra Mondiale. La dissoluzione del Cominform avvenne nel 1956.  Taylor, A History of the 

Vietnamese, 548.  
125 Infatti, gli aderenti al Cominform furono i partiti comunisti al potere solo nel continente europeo, di cui 

parte rilevante furono il PCF e il Partito Comunista Italiano. Pinzani, Da Roosevelt a Gorbaciov. Storia 

delle relazioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica nel dopoguerra, 32. 
126 Taylor, A History of the Vietnamese, 551. 
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1949, mentre l’Unione Sovietica bloccava gli accessi stradali e ferroviari a Berlino Ovest (il cosiddetto 
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dell'instabilità dei governi della IV Repubblica. Taylor, A History of the Vietnamese, 551. 
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che ciò avrebbe avuto in Europa. Il nuovo Segretario di Stato George Marshall129 spiegò 

all’ambasciatore americano di Parigi che gli imperi coloniali appartenevano giustamente 

al passato, ma al contempo nessuno a Washington voleva permettere che quei regimi 

fossero sostituiti da organizzazioni controllate da Mosca130. La nuova politica statunitense 

nei confronti dell’Indocina cominciò quindi a prendere forma. Il 13 maggio 1947 i 

diplomatici americani a Parigi, Sài Gòn e Hà Nội ricevettero questa linea guida ufficiale: 

“L’Asia meridionale è in una fase critica (…). Le tendenze panasiatiche antioccidentali 

potrebbero diventare la forza politica dominante, oppure i comunisti potrebbero 

conquistare il controllo… In particolare, riconosciamo [che] i vietnamiti, per un periodo 

[di tempo] indefinito, necessiteranno di assistenza materiale e tecnica francese e di una 

guida politica illuminata che può essere fornita solo da una nazione immersa, come la 

Francia, nella tradizione democratica e confermata nel rispetto delle libertà umane e del 

valore dell’individuo”131. 

La Francia riuscì a ottenere l’appoggio americano per mantenere la presenza in Indocina, 

tuttavia aveva bisogno di trovare una valida entità politica – non comunista – che 

supportasse i loro piani coloniali. Ciò divenne una priorità per i francesi, ma tale impresa 

non si rivelò semplice. Già nel 1946 Sainteny aveva compilato un rapporto sulle fazioni 

politiche anticomuniste, le quali si dividevano principalmente in due: la fazione 

VNQDD 132 - Đại Việt 133 , con un “nazionalismo piuttosto ristretto” (e difficile da 

avvicinare) e la fazione monarchico-cattolica, ulteriormente divisa nella corrente più 

‘sinistra’ di Nguyễn Mạnh Hà e nel gruppo tradizionale, monarchico e relativamente 

filofrancese di Nguyễn Đệ e Trần Văn Lý. La componente nazionalista però era in declino, 

come segnalò Sainteny. I leader Đại Việt, come gli ex collaboratori giapponesi, furono 

presi in custodia dai francesi, mentre i principali capi del VNQDD si rifugiarono in 

 
129 George Catlett Marshall (1880-1959) ottenne la laurea presso l’Army Staff College. Salpò per la Francia 

durante la Prima Guerra Mondiale e al termine di essa prestò servizio in Cina, dal 1924 al 1927. Nel 1938 

accettò un incarico presso lo Stato maggiore di Washington e l’anno seguente fu nominato generale. Finita 

la Seconda Guerra Mondiale, Marshall si dimise per intraprendere la carriera diplomatica: fu rappresentante 

di Truman in Cina e Segretario di Stato dal 1947 fino al 1949, delineando il Piano Marshall. Durante la 

guerra di Corea fu Segretario alla Difesa e si ritirò definitivamente nel settembre del 1951. «Georges 

C.Marshall», NobelPrize.org, consultato 30 dicembre 2020, 
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French rule in Indochina», in Foreign Relations of the United States, 1947, The Far East, vol. 6 

(Washington: United States Government Printing Office, 1972), 96, 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1947v06/ch2?start=1. 
132 Il Việt Nam Quốc Dân Đảng fu un partito nazionalista vietnamita fondato negli anni 30. Per maggiori 

informazioni vedere capitolo 1. 
133 Coalizione Đại Việt Quốc gia Liên minh (Alleanza Nazionale del Grande Việt) fondata nel 1944. Per 

maggiori informazioni vedere capitolo 2. I sostenitori della coalizione Đại Việt si aprirono comunque al 

confronto con i francesi, ritenendo la collaborazione franco-vietnamita la strategia migliore per sbarazzarsi 

del VM: la guerra avrebbe indebolito sia i francesi che la DRV, offrendo così nuove possibilità per una 

leadership alternativa. Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 254. 
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Cina134. A queste due fazioni nazionaliste si aggiungeva quella estremista di Ngô Đình 

Diệm135. Per Sainteny, Diệm si posizionò perfettamente al centro dell’incrocio di tutte le 

tendenze opposte al VM e pensò che potesse svolgere un ruolo importante in un’ipotetica 

Hà Nội libera dal VM136. Diệm infatti cominciò a ottenere sempre più consenso da quella 

parte della popolazione che non si schierava politicamente (chiamati in vietnamita trùm 

chăn “quelli che si nascondono sotto le coperte”) ma che condividevano il desiderio 

dell’indipendenza nazionale. Essi si avvicinarono a Diệm in quanto fermo oppositore sia 

dei francesi, sia di Bảo Đại, sia del VM. Poteva essere dunque lui l’opzione ricercata, ma 

Diệm fu saldo nel suo sentimento antifrancese. Nell’agosto 1950, non appena sentì voci 

di un piano volto ad assassinarlo (da parte del VM), lasciò il paese per stabilirsi negli Stati 

Uniti137. L’opzione Diệm venne di conseguenza abbandonata dai francesi, ma fu ripresa 

dagli americani nel 1954. 

I francesi cercarono di prendere contatti sia con la fazione religiosa che con quella 

monarchica. Come visto in precedenza, i francesi riuscirono ad allearsi a sud con le sette 

religiose della Cao Đài e Hòa Hảo. Tuttavia, questi furono gli unici gruppi motivati a 

opporsi alla RDV138. I religiosi vietnamiti di fede cristiana invece, in minoranza rispetto 

a quella buddhista, invece presero le distanze sia dalla RDV che dai francesi139. Rimase 

dunque la pista monarchica. Dopo il 19 dicembre 1946, Lèon Pignon elaborò una strategia 

per formare una nuova leadership vietnamita temporanea con al vertice Bảo Đại, ma 

rimase deluso quando i principali leader non comunisti si rifiutarono di aderire140. Si 

valutarono altre possibilità di proseguire per la medesima strada coinvolgendo anche i 

due pretendenti al trono in esilio, l’ex-imperatore Duy Tân e il principe Cường Để141. Il 

primo, esiliato sull’isola di Réunion dal 1916, il 26 agosto 1945 parlò in incognito a Radio 

Tananarive, dicendo che aveva sentito “molte grida su nazionalismo, indipendenza, 

comunismo”. Aggiunse però che l’indipendenza sarebbe stata concessa solo dai francesi 

 
134 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 224. Curiosamente, il 10 gennaio 1947 Vincent disse 

all'ambasciatore francese a Washington che un partito vietnamita il cui nome era simile a quello del 

Guómíndǎng cinese (il VNQDD) sembrava essere stato “il vero istigatore delle ostilità”. Tønnesson, 

Vietnam 1946: How the War Began, 254. 
135 Politico vietnamita e cattolico, negli anni 30 fu Ministro degli Interni dell’imperatore Bảo Đại. Per 
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136 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 224. 
137 Taylor, A History of the Vietnamese, 551. 
138 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 240. 
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140 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 240. 
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sovrintendenti francesi, nel 1916 egli e la sua famiglia furono deportati sull’isola di Réunion. Prese il suo 

posto il sovrano Khải Định, il cui mandato non comportò ulteriori problemi ai francesi. Cường Để (1882-

1951) invece fu un discendente dell’imperatore Gia Long (1762-1820). Egli nel 1905 si recò segretamente 

in Giappone dove si laureò all’università Waseda, diventando la figura di riferimento della Lega per la 

Modernizzazione del Việt Nam, guidato dal rivoluzionario Phan Bội Châu (per maggiori informazioni 

vedere capitolo 1). I francesi, consci del potenziale pericolo, emisero un mandato di cattura: il principe non 

rientrò più nel suo paese natale. Taylor, A History of the Vietnamese, 487–88, 496. 
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e che, in attesa di un capo che li avrebbe guidati “sul sentiero verso la vera indipendenza”, 

si sarebbe dovuto collaborare con essi142. Duy Tân cercò di persuadere de Gaulle a 

lasciarlo tornare nella sua terra natale; purtroppo, il 26 dicembre 1945, dodici giorni dopo 

essere stato ricevuto dal generale, l’ex-imperatore morì in un incidente aereo143. L’altro 

pretendente, Cường Để, fu escluso dai piani perché ricercato dai francesi dal 1910. Egli 

tentò più volte di rientrare in Việt Nam, ma non ci riuscì, morendo a Tōkyō nel 1951144. 

L’unica pista perseguibile fu quella di convincere Bảo Đại a collaborare. Nel gennaio del 

1947, quando il socialista Paul Ramadier (1888-1961)145 fu alla guida del primo governo 

della IV Repubblica, d’Argenlieu fu sostituito da Émile Bollaert146, anch’esso socialista. 

Quest’ultimo riprese l’idea di Pignon di usare Bảo Đại, che all’epoca risiedeva a Hong 

Kong 147 , per ottenere l’appoggio della popolazione vietnamita, destituire l’RDV e 

reimporre il controllo francese148. Egli sapeva però che per ottenere il sostegno dell’ex-

imperatore avrebbe dovuto concedergli ciò che la Francia negava a Hồ Chí Minh, ovvero 

la sovranità su tutto il Việt Nam149. Tuttavia, l’abdicazione del sovrano a favore della 

RDV non fu un semplice passaggio di consegna ma ebbe importanti implicazioni a livello 

socioculturale: la consegna del sigillo imperiale determinò un ‘mutamento del Mandato 

Celeste’150 a favore di Hồ, che ora possedeva il diritto cosmico di governare il paese151. 

Inoltre, Bảo Đại lanciò appelli a Stalin, Truman e de Gaulle, esortandoli a riconoscere 

l’indipendenza vietnamita152. A Truman specificò che il colonialismo apparteneva al 

 
142 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 389. 
143  «Duy Tan | Emperor of Vietnam», Encyclopedia Britannica, s.d., 

https://www.britannica.com/biography/Duy-Tan. 
144 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 389. 
145 Egli immaginava una Federazione indocinese composta da tre “stati associati”: Laos, Cambogia e Việt 

Nam. Taylor, A History of the Vietnamese, 544. 
146 Émile Bollaert (1890-1978) fu un veterano della Prima Guerra Mondiale e durante la Seconda Guerra 

Mondiale si unì alla Resistenza. Nel settembre 1943 fu delegato generale del CFLN. Arrestato dalla Gestapo 

nel febbraio 1944, fu deportato in vari campi di concentramento tedeschi, da dove fu liberato nel 1945. 

Dopo la guerra divenne rappresentante della Repubblica e nel 1947 sostituì d’Argenlieu come Alto 

Commissario in Indocina. Goscha, Historical Dictionary of the Indochina War (1945–1954): An 

International and Interdisciplinary Approach, 65–66. 
147 Bảo Đại dopo aver abdicato fu Consigliere Supremo del governo di Hồ Chí Minh. Partecipò alle riunioni 

di gabinetto e fu membro dell’Assemblea Nazionale. Quando nel 1946 fu mandato in missione a Chóngqìng 

per assicurarsi il sostegno di Chiang Kai-Shek, la sua missione fallì, con disappunto del Ministro degli 

Affari Esteri Nguyễn Tường Tam. Dunque, quando le truppe cinesi si ritirarono dal Việt Nam, Bảo Đại le 

seguì, decidendo di vivere in esilio a Hong Kong. Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 114. 
148 Taylor, A History of the Vietnamese, 544; Gardner, Approaching Vietnam, 77. 
149 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 114. 
150 Il concetto del Mandato Celeste proviene dall’amministrazione imperiale cinese. Il potere e l’influenza 

che la Cina esercitò nel corso della storia infatti è espresso nel suo stesso nome Zhōngguó, Paese nel Centro. 

In questa visione sinocentrica, l’imperatore era investito del ‘Mandato Celeste’, rappresentando così l’asse 

cosmico universale. Il Mandato Celeste legittimava una casata a regnare per mantenere l’ordine in terra, 

che rifletteva quello celeste. Il caos in terra era visto come un mancato adempimento della volontà del cielo 

da parte del sovrano, il quale aveva quindi ‘perso’ il mandato. Tale passaggio venne identificato col termine 

gémìng, ossia ‘mutamento del mandato’, che venne in seguito adoperato per definire il concetto di 

rivoluzione. Sabattini e Santangelo, Storia Della Cina, 55–77; Anne Cheng e A. Crisma, Storia del pensiero 

cinese: 1, 1° edizione (Torino: Einaudi, 2000), 39. 
151 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 114; Patti, Why Viet Nam?, 188. 
152 Gardner, Approaching Vietnam, 372. 
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passato e “un popolo come quello vietnamita che ha una storia di duemila anni e un 

passato glorioso non può accettare di rimanere sotto il dominio di un altro popolo”153. 

Nonostante fossero consci dell’atteggiamento dell’ex-imperatore, i francesi provarono a 

contattarlo nel settembre 1946, ma Bảo Đại decise di interrompere qualsiasi tentativo di 

dialogo154. 

Bảo Đại fu avvicinato anche da un gruppo di politici vietnamiti nazionalisti espatriati in 

Cina, per formare un ‘governo vietnamita provvisorio’ nella speranza di un intervento 

sino-americano. Nel febbraio del 1947, una volta appreso della Battaglia di Hà Nội, 

Nguyễn Tường Tam155 e Nguyễn Hải Thần156 crearono il Mặt trận Quốc gia Thống nhất 

Toàn quốc (letteralmente, Fronte Nazionale per l’Unificazione di Tutto il Paese, 

MTQGTNTQ) e intensificarono i contatti con Bảo Đại. In aggiunta, essi chiesero 

assistenza sia agli Stati Uniti che al governo di Chiang Kai-Shek, in cambio di aiuti contro 

il ‘nemico rosso’ in comune. Nonostante gli sforzi, il MTQGTNTQ non ottenne la 

popolarità sperata 157  e non riuscì a creare un’entità governativa 158 . Invece, la RDV 

annunciò di essere pronta a trattative dirette con Bảo Đại, ma il MTQGTNTQ mise in 

chiaro che non avrebbe negoziato con i comunisti159. Benché il governo nord-vietnamita 

fosse disposto a negoziare, a partire da dicembre del 1946 cominciò la soppressione delle 

organizzazioni che si trovavano in opposizione con il governo, o la loro eventuale 

integrazione al VM160. Anche Trần Trọng Kim161 e Diệm discussero con i leader del 

MTQGTNTQ riguardo la possibile instaurazione di una repubblica non comunista o di 

una monarchia costituzionale al termine della guerra162. Bảo Đại espresse la propria 

disponibilità a farsi avanti per il bene del popolo, ma rifiutò di rompere i contatti con la 

 
153 Gardner, Approaching Vietnam, 68. 
154 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 254. 
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l'esercito cinese iniziò a ritirarsi dal Việt Nam, egli preferì seguirli. Goscha, Historical Dictionary of the 

Indochina War (1945–1954): An International and Interdisciplinary Approach, 322. 
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Commitment in Indochina: The Acceptance of the “Bao Dai Solution,” 1950», Diplomatic History 2, n. 4 

(1978): 331. 
159 Goscha, Vietnam, 241. 
160 Agevolata dal fatto che sia le truppe cinesi sia i maggiori leader nazionalisti erano ormai fuori dal Việt 

Nam. Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 254. 
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giapponese. Per maggiori informazioni vedere capitolo 4. 
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RDV. Si rifiutò soprattutto di negoziare con i francesi: infatti, come Hồ Chí Minh, l’ex-

imperatore si aspettava che la Francia onorasse gli accordi del 6 marzo, ovvero la 

creazione di un Việt Nam unitario e indipendente e che fosse riconosciuto all’interno 

dell’Unione Francese163. 

A settembre, tuttavia, Bảo Đại si dichiarò disposto a contrattare con i francesi, quando 

questi ultimi accennarono di essere disponibili ad accettare un Việt Nam riunificato sotto 

l’Unione Francese164 . Nel frattempo, con l’arrivo della stagione secca, il generale Valluy 

concentrò le azioni militari nella zona montuosa del Việt Nam settentrionale per 

distruggere le basi del Việt Minh. L’operazione fu un fallimento e alla fine dell’anno i 

suoi uomini furono costretti a ritirarsi nelle pianure165. A novembre 1947, inoltre, il 

governo Ramadier cadde e fu sostituito da quello del conservatore Robert Schuman166, 

che protrasse i contatti con Bảo Đại. Infine, il 7 dicembre, l’ex-imperatore sottoscrisse 

una dichiarazione secondo cui, in cambio della concessione d’indipendenza del paese, 

avrebbe garantito un totale assenso alle richieste francesi in ambito militare ed 

economico167. La Francia cambiò il nome della Repubblica Autonoma della Cocincina in 

“Governo Provvisorio del Sud Việt Nam”, avente come presidente Nguyễn Văn Xuân168 

e come Capo di Stato Bảo Đại. Hồ Chí Minh etichettò immediatamente il nuovo governo 

come “fantoccio”169. Il 29 dicembre, l’ex-ambasciatore statunitense William C. Bullitt170, 

in un articolo sulla rivista Life, sostenne come una politica volta a schierare i vietnamiti 

contro Hồ Chí Minh con un movimento guidato da Bảo Đại avrebbe portato alla vittoria 

 
163 Goscha, Vietnam, 239. 
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169 Taylor, A History of the Vietnamese, 554–545. 
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in Indocina. Le sue osservazioni furono interpretate in Francia come l’approvazione degli 

Stati Uniti alla ‘soluzione Bảo Đại’171. 

6.3 PROPAGANDA E PAURE  

In una situazione globale sempre più divisa, l’ex PCI decise di allinearsi all’ideologia 

comunista internazionale, cominciando un vero e proprio processo di radicalizzazione. Il 

plenum vietnamita del gennaio 1948172 affrontò tre argomenti. Il primo fu l’adozione 

della Dottrina Ždanov e il secondo l’attuazione della riforma agraria maoista173. In Cina, 

alla fine del 1947, mentre la guerra civile volgeva a favore dell’esercito comunista 

(nonostante le forze del Guómíndǎng fossero aiutate militarmente dagli Stati Uniti)174, il 

Partito Comunista Cinese (PCC) effettuò un programma radicale di riforma agraria. 

Questa riforma venne applicata in alcune zone della Cina settentrionale e nord-orientale 

e fu ritenuta fondamentale da Máo Zédōng per la lotta contro i nemici controrivoluzionari. 

Sebbene i comunisti vietnamiti non fossero ancora in grado di avviare una riforma così 

ambiziosa, al plenum di gennaio stabilirono la confisca delle terre e delle proprietà che 

appartenevano ai ‘traditori’175. Il terzo aspetto invece riguardò il concetto di appartenenza 

al partito e al fronte VM. Allontanandosi sempre più dall’idea di ‘fronte nazionale unito’ 

e avvicinandosi alla lotta di classe, le persone che si unirono al VM per patriottismo 

piuttosto che per impegno politico vennero gradualmente emarginate176. 

Nel frattempo, gli Stati Uniti, a fronte dell’imminente perdita della Cina, si concentrarono 

sul Giappone. Infatti, al termine della Seconda Guerra Mondiale, gli americani avevano 

occupato il Paese del Sol Levante con l’obiettivo di democratizzarlo e demilitarizzarlo177. 

L’occupazione viene divisa comunemente in due fasi, segnate dall’ ‘inversione di rotta’ 

avvenuta tra il 1946 e il 1947: questa ‘inversione’ vide l’amministrazione americana 

focalizzarsi maggiormente sulle riforme economiche rispetto a quelle politiche178. Di fatto, 

visto il progressivo indebolimento del governo di Chiang Kai-Shek, un Giappone forte 

 
171 Patti, Why Viet Nam?, 457–58. 
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sia economicamente che politicamente fu necessario per far diventare la nazione 

nipponica un baluardo contro l’espansionismo sino-sovietico179. 

Durante il 1948 in Việt Nam si susseguirono una serie di scontri armati prevalentemente 

nelle zone settentrionali, che coinvolsero anche il Laos. Nel tentativo di porre fine al 

conflitto, la Francia e Bảo Đại il 5 giugno firmarono un accordo alla baia di Hạ Long, il 

quale riconobbe ufficialmente l’indipendenza e l’unità del Việt Nam all’interno 

dell’Unione Francese, al cui capo fu posto l’ex-imperatore180. Hồ Chí Minh continuò a 

non riconoscere l’autorità del nuovo governo, in quanto la Francia mantenne il controllo 

sulle relazioni estere e sull’esercito, rinviando il trasferimento di altre funzioni 

governative a futuri negoziati. Nessuna carica infatti venne trasferita ai vietnamiti181. Il 

piano francese non fu del tutto soddisfacente, perché non si venne a creare, come sperato, 

alcuna frattura interna al VM182. Dunque, Pignon, che nell’autunno del 1948 sostituì 

Bollaert come Alto Commissario d’Indocina, da ottobre iniziò a configurare la lotta 

contro la RDV come parte integrante della Guerra Fredda, in modo da ottenere un 

maggior sostegno americano nel conflitto indocinese. I francesi non sprecarono un istante 

nel ribadire all’European Office del Dipartimento di Stato americano e all’ambasciatore 

americano a Parigi che la Francia (quindi la zona dell’Europa occidentale) e l’Indocina 

francese (Sud-Est Asiatico) erano vitali per la strategia di contenimento globale 

statunitense. Questa ‘propaganda’ dipinse Hồ Chí Minh come un comunista della peggior 

specie e i francesi fornirono ogni sorta di documento per dimostrarlo183. Ciononostante, 

un rapporto del Dipartimento di Stato redatto a luglio 1948 ammise che non c’erano prove 

valide che Hồ stesse ricevendo istruzioni di qualsiasi genere da Mosca184. 

La propaganda francese si dimostrò efficace. Sebbene gli Stati Uniti considerassero 

ufficialmente la guerra in Indocina come un problema della Francia, il governo sempre 

più ‘rosso’ della RDV preoccupava le autorità americane185. Di conseguenza, l’America 

cominciò a considerare la ‘soluzione Bảo Đại’ come l’opzione ideale per formare in 

Indocina un governo nazionalista non comunista186. Inoltre, il timore aggiunto di una 

vittoria del PCC in Cina portò gli Stati Uniti a valutare con urgenza l’attuazione di una 

politica di contenimento in Asia. Il Dipartimento di Stato dunque concesse ai francesi in 
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185 Rotter, The Path to Vietnam, 92. 
186 Patti, Why Viet Nam?, 387.  



133 

 

Indocina supporto sia aereo (per sostenere i paracadutisti francesi) che navale 

(quest’ultimo a partire dal 1949) 187, dichiarandoli come ‘war-surplus’188. 

All’alba del 1949, nel suo discorso inaugurale del 20 gennaio, Truman riaffermò 

l’opposizione americana nei confronti dell’espansione sovietica, aumentando gli aiuti 

all’estero. Il nuovo programma, noto come programma Point Four, incoraggiò il flusso 

di capitali e investimenti privati verso le nazioni sottosviluppate, con l’obiettivo di 

ottenere il loro sostegno nella lotta contro il comunismo e permettere un maggiore accesso 

alle risorse di cui gli Stati Uniti necessitavano (petrolio, gomma e metalli)189. Inoltre, 

sempre nello stesso anno, gli Stati Uniti guidarono 12 nazioni verso la nascita 

dell’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), che aveva come obiettivo 

la sicurezza collettiva dei suoi membri190. La Dottrina Truman così acquisì dimensioni 

completamente nuove, portando a una maggiore collaborazione con le potenze coloniali. 

La politica americana di ‘hands-off’ vide dunque la sua fine nel 1949191. 

Nel corso dell’anno vi furono due avvenimenti decisivi che ebbero conseguenze rilevanti 

nelle politiche indocinesi: gli Élysée Accords e la nascita della Repubblica Popolare 

Cinese (RPC)192 . L’8 marzo furono firmati gli Accordi dell’Eliseo tra Bảo Đại e il 

presidente Vincent Auriol193, che confermarono lo status del Việt Nam come ‘Stato 

Associato Indipendente’ all’interno dell’Unione Francese, ma riservando alla Francia il 

controllo degli affari finanziari, economici, diplomatici e militari194. Ci volle tuttavia 

quasi un anno prima che questo accordo fosse ratificato dal governo francese 195 . 

 
187 Gli Stati Uniti dal 1945 concessero a Parigi diverse navi militari, in via non ufficiale, per favorire lo 
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Nonostante tutto, i nuovi trattati furono importanti poiché la Francia rinunciò alla 

sovranità sul Việt Nam, permettendo ai due governi esistenti nel territorio di ambire al 

riconoscimento da parte della comunità internazionale196. 

Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti espresse dubbi riguardo gli Accordi dell’Eliseo, 

in quanto furono significativamente limitati rispetto alla concessione di 

un’indipendenza197. Il 14 aprile, Reed avvertì che un prematuro sostegno a Bảo Đại 

avrebbe condotto gli Stati Uniti verso un vicolo cieco198. Benché gli Stati Uniti non 

fossero completamente soddisfatti del regime sudvietnamita 199 , il 21 giugno 

l’amministrazione Truman rilasciò una dichiarazione di sostegno a Bảo Đại200 . Una 

settimana dopo, il funzionario del Dipartimento di Stato Charlton Ogburn201 dichiarò: 

“Penso che ci cacceremo in guai grossi a causa della politica che stiamo seguendo nei 

confronti dell’Indocina”202. Il viceconsole O’Sullivan tentò di trovare un’alternativa, ma 

giunse alle stesse conclusioni dei francesi: i leader nazionalisti erano espatriati e avevano 

scarsa popolarità, i capi religiosi o delle sette erano frequentemente in disaccordo tra loro, 

mentre Ngô Đình Diệm risultava ‘troppo nazionalista’. O’Sullivan giudicò il ritorno di 

Bảo Đại solo come una remota possibilità, in quanto quest’ultimo mancava di sostegno 

popolare, e trovò più plausibile interloquire con Hồ Chí Minh per trovare una soluzione 

al conflitto203. Nonostante il pensiero comune che l’ex-imperatore non fosse in grado di 

attirare il consenso né a livello nazionale né internazionale, l’opinione accettata dal 

Dipartimento di Stato fu precisamente quella che i francesi sperarono di generare: la 

 
196 Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 236–37. Il riconoscimento è l’atto con il quale uno Stato 

accerta l’esistenza di un nuovo Stato, affermandone la legittimità. Il riconoscimento tuttavia è dichiarativo, 

avendo lo scopo di prendere atto della realtà di un nuovo Stato e dando prova di voler entrare in relazione 

con esso. Per maggiori dettagli si consiglia la lettura del sotto capitolo “Gli atti unilaterali discrezionali 

espressione della sovranità dello Stato” di Fabrizio Marrella e Dominique Carreau, Diritto internazionale, 

1 edizione (Milano: Giuffrè, 2016), 193–203.  
197 Hanyok, Spartans in Darkness: American SIGINT and the Indochina War, 1945-1975, 7:13; Taylor, A 

History of the Vietnamese, 551. 
198 Rotter, The Path to Vietnam, 96; Hess, «The First American Commitment in Indochina», 339. 
199 Hanyok, Spartans in Darkness: American SIGINT and the Indochina War, 1945-1975, 7:13; Rotter, The 

Path to Vietnam, 94.  
200  La dichiarazione affermava che l’accordo doveva essere un primo passo verso “la progressiva 

realizzazione delle legittime aspirazioni del popolo vietnamita” e che se ciò fosse accaduto, aiuti economici 

e militari americani sarebbero stati imminenti. Eggleston, «The Roots of Commitment: United States Policy 

toward Vietnam, 1945-1950», 111–12; Lawrence, «Selling Vietnam: The European Colonial Powers and 

the Origins of the American Commitment to Vietnam, 1944-1950», 378. 
201 Charlton Ogburn (1911-1988) si laureò ad Harvard nel 1932 e iniziò a lavorare nell’editoria a New York. 

Durante la Seconda Guerra Mondiale, prestò servizio nell’esercito nel teatro Cina-Birmania-India. Alla fine 

della guerra, si trasferì al Dipartimento di Stato, dove divenne direttore della ricerca per il Vicino Oriente, 

Asia meridionale e Africa. Nel 1957 si dimise dal governo per diventare uno scrittore e giornalista a tempo 

pieno. «Charlton Ogburn Dies at 87», Washington Post, consultato 6 gennaio 2021, 

https://www.washingtonpost.com/archive/local/1998/10/22/charlton-ogburn-dies-at-87/5d93f642-c9f7-

4570-8ecd-41d7a8efc4fd/. 
202 Rotter, The Path to Vietnam, 98; Hess, «The First American Commitment in Indochina», 341. 
203 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 240; Rotter, The Path to Vietnam, 168. 
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soluzione Bảo Đại avrebbe potuto non avere successo anche con l’aiuto americano, ma 

senza di esso sarebbe certamente fallita, e ciò non era ammissibile204. 

Gli Accordi dell’Eliseo non soddisfecero nemmeno la Gran Bretagna. Nonostante lo 

scetticismo riguardo alle politiche francesi in Indocina205, il Ministro degli Esteri Ernest 

Bevin 206  e i suoi colleghi iniziarono una campagna su vasta scala per incoraggiare 

l’interventismo americano nel Sud-Est Asiatico207 . Ciò fu dettato principalmente dal 

desiderio di mantenere sia il commercio americano in Malesia che la sicurezza della 

colonia. Infatti, nel dopoguerra, gli inglesi investirono cospicui fondi in Malesia per 

stimolare la produzione di stagno e gomma, principali risorse vendute agli Stati Uniti208. 

Inoltre, l’insurrezione coloniale iniziata nel 1948 rese la situazione ancor più 

problematica per gli inglesi, che non riuscirono a gestire pienamente la crisi 209 . Il 

 
204  Lawrence, «Selling Vietnam: The European Colonial Powers and the Origins of the American 

Commitment to Vietnam, 1944-1950», 379. 
205 Il console inglese a Sài Gòn testimoniò la mancanza di entusiasmo della folla all’arrivo di Bảo Đại nella 

capitale, nel giugno 1949. Rotter, The Path to Vietnam, 92. 
206 Ernest Bevin (1881-1951) fu un politico e Ministro degli Esteri britannico (1945–1951) che svolse un 

ruolo fondamentale nell’attuazione del Piano Marshall e nella creazione della NATO. Bevin appoggiò le 

iniziative francesi in Indocina, considerando la zona cruciale per il contenimento dell’influenza sovietica 

nel Sud-Est Asiatico. Il suo governo fu tra quelli che riconobbero il governo di Bảo Đại nel 1950. Tuttavia, 

con disappunto degli americani e dei francesi, Bevin procedette contemporaneamente anche a normalizzare 

le relazioni diplomatiche con la RPC. Goscha, Historical Dictionary of the Indochina War (1945–1954): 

An International and Interdisciplinary Approach, 60. 
207 Gardner, Approaching Vietnam, 84; Rotter, The Path to Vietnam, 60. 
208Dalla Prima Guerra Mondiale la Gran Bretagna ebbe un negative trade balance nei confronti delle 

nazioni dell’area del dollaro (in particolare con gli Stati Uniti). Ciò creò un problema di dollar gap, che 

venne arginato tramite un commercio triangolare. Prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, gli 

inglesi furono creditori nei confronti dei paesi del blocco della sterlina, in quanto vendevano prodotti di 

valore superiore rispetto alle materie prime esportate da questi ultimi. A loro volta i paesi della sterling 

area, in primis la Malesia, esportavano materie prime anche verso gli Stati Uniti. Come pagamento per il 

surplus di esportazioni verso tali paesi, gli inglesi accettarono i dollari da loro ottenuti e li reindirizzarono 

per colmare il dollar gap. L’invasione giapponese della Malesia interruppe questo commercio triangolare 

e durante la Seconda Guerra Mondiale il dollar gap aumentò nuovamente, aggravato da ulteriori prestiti 

americani a sostegno dei costi della guerra. La Gran Bretagna passò da paese creditore nei confronti della 

sterling area a debitore (nel 1945, la Gran Bretagna aveva un debito di più di 2.723 miliardi di sterline). 

Nel secondo dopoguerra, dunque, gli inglesi si adoperarono per ripristinare il commercio triangolare. Nel 

1949, nonostante gli aiuti forniti dal Piano Marshall, la Gran Bretagna era ancora in debito con le nazioni 

della sterlina. Per prevenire il collasso capitalista, tanto acclamato dai comunisti, il Dipartimento di Stato 

affermò che il ripristino del commercio triangolare sarebbe stata la migliore speranza per alleviare la crisi 

economica inglese, mettendo a tacere i critici del colonialismo. Gardner, Approaching Vietnam, 84; Rotter, 

The Path to Vietnam, 50–57, 141. 
209 Dopo la Seconda Guerra Mondiale si formò la Federazione della Malesia attraverso l’unificazione di 

diversi ex territori britannici, mantenendo comunque il governo coloniale. Il Partito Comunista della 

Malesia, composto in gran parte da membri cinesi, cominciò a ribellarsi al dominio coloniale inglese e il 

18 giugno 1948 venne dichiarato lo stato di emergenza. Gli inglesi, per domare la guerriglia, negli anni 50 

crearono i “New Villages”, campi d’internamento strettamente sorvegliati per isolare i potenziali sostenitori 

civili di etnia cinese e negare ai ribelli una fonte di cibo e manodopera. Verso la metà degli anni 50 le 

ribellioni diventarono sempre più isolate, ma l’emergenza non fu dichiarata ufficialmente conclusa fino al 

1960. La tattica del trasferimento di parte della popolazione in ‘nuovi villaggi’ verrà utilizzata anche in 

Việt Nam del Sud negli anni 60 durante il governo di Diệm. Il programma ‘Strategic Hamlet’ (Ấp Chiến 

lược) verrà approvato nel 1962 dagli Stati Uniti come parte dell’operazione Sunrise. Prados, Vietnam, 69–

70; «Malayan Emergency | Malayan History | Britannica», Encyclopedia Britannica, s.d., 

https://www.britannica.com/event/Malayan-Emergency. 
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coinvolgimento degli Stati Uniti nel Sud-Est Asiatico avrebbe dunque favorito 

l’economia inglese: ciò rappresentava l’obiettivo di Bevin sin dal 1947210. 

Un’altra vicenda che inquietò il Regno Unito e gli Stati Uniti fu il frangente cinese. 

Běijīng venne conquistata dall’esercito di Máo nel gennaio 1949. Dopo una serie di 

negoziati fallimentari, a maggio Chiang Kai-Shek trasferì le sue truppe migliori nell’isola 

di Taiwan, dove decise di stabilire il proprio quartier generale (il governo nazionalista si 

trasferì definitivamente sull’isola il 9 dicembre). Con la ritirata del Guómíndǎng la guerra 

civile giunse al termine: dal 21 al 30 settembre la prima sessione plenaria della Quánguó 

Rénmín Zhèngzhì Xiéshāng Huìyì (Conferenza Politica Consultiva del Popolo cinese) 

cominciò la stesura della costituzione provvisoria, in cui scelse Běijīng come capitale del 

futuro governo, l’inno nazionale e la nuova bandiera cinese. Il primo ottobre 1949, il 

nuovo capo dello Stato, Máo Zédōng, annunciò la nascita della RPC211. 

La proclamazione della RPC segnò un cambiamento decisivo nel panorama 

internazionale. La sua formazione alimentò i timori dell’amministrazione statunitense e 

britannica riguardo l’espansione del comunismo in Asia 212 . I funzionari statunitensi 

credettero che la RPC, come l’URSS, si sarebbe dimostrata chiusa e naturalmente 

antagonista agli Stati Uniti213. Mentre alcuni volevano lasciare le ‘porte aperte’ alla Cina, 

gli oppositori conclusero che si sarebbe dovuto invece ‘tracciare una linea’ sui suoi 

confini214. Questi ultimi furono convinti che ciò avrebbe rafforzato il Giappone. Tuttavia, 

la cessazione dei commerci con la Cina richiedeva la ricerca di altri partner commerciali: 

le possibilità migliori in quell’area erano la Corea e il Sud Est Asiatico215. Tali territori 

però erano a rischio di un influsso cinese216, tanto che alcuni politici americani temettero 

persino che la RPC potesse effettivamente invadere il Sud Est Asiatico217. 

Se ora gli Stati Uniti avessero riconosciuto il governo Bảo Đại, ciò avrebbe 

pericolosamente potuto portare all’approvazione cinese e sovietica della RDV218. Anche 

 
210 Gardner, Approaching Vietnam, 84. 
211 Sabattini e Santangelo, Storia Della Cina, 609–10. 
212 Eggleston, «The Roots of Commitment: United States Policy toward Vietnam, 1945-1950», 113; Duiker, 

Ho Chi Minh, 377–78; Gardner, Approaching Vietnam, 83; Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 236. 
213 All’epoca, però, pochi negli US comprendevano che vi potesse essere un antagonismo tra i due giganti 

comunisti e prevalse la convinzione che il comunismo fosse un movimento monolitico. Del Pero, Libertà 

e impero  gli Stati Uniti e il mondo, 1776-2006, 300. 
214 Rotter, The Path to Vietnam, 29. 
215 Nell’autunno del 1949, americani e giapponesi erano interessati principalmente al Sud Est Asiatico. I 

giapponesi conoscevano bene il valore di tale zona geografica: durante la Seconda Guerra Mondiale, 

l’Impero nipponico invase la regione per avere accesso al carbone dell’area nordvietnamita, allo stagno, 

alla gomma malese e al petrolio indiano. L’area si rivelò importante anche per le importazioni di riso, di 

cui il Giappone aveva bisogno. L’importanza della regione dunque crebbe per due ragioni collegate: il 

contenimento della Cina e la restaurazione del Giappone. Rotter, The Path to Vietnam, 30,45; Chomsky, 

La guerra americana in Asia: saggi sull’Indocina, 34–35. 
216 Gardner, Approaching Vietnam, 57; Rotter, The Path to Vietnam, 135. 
217 Rotter, The Path to Vietnam, 30. 
218 Eggleston, «The Roots of Commitment: United States Policy toward Vietnam, 1945-1950», 113; Duiker, 

Ho Chi Minh, 377–78; Gardner, Approaching Vietnam, 83. 
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il governo francese era inquieto: seppur sollevati dal sostegno americano, il fallimento 

con il Guómíndǎng in Cina fece temere che gli Stati Uniti non avrebbero preso nuovi 

impegni in Asia219. Fortunatamente per i francesi, a metà dicembre, nello stesso momento 

in cui Bevin comunicava la decisione a impegnarsi nel fornire sostegno all’ex-imperatore 

vietnamita, Dean Acheson riferiva all’ambasciata britannica che l’esperimento Bảo Đại 

non sembrava considerato così disperato come si pensava in precedenza220. 

Il sostegno americano e l’approvazione inglese arrivarono in un momento fortuito per il 

governo francese. Infatti, fino al 1949 la Francia riuscì a far fronte ai costi della guerra 

con il commercio di gomma e minerali preziosi – oltre al contrabbando di oppio – 

provenienti da Cambogia e Laos, mantenendo anche l’iniziativa militare221. Tuttavia, il 

Việt Minh intensificò l’attività di guerriglia nella primavera del 1949, portando la guerra 

a una fase di equilibrio222. Inoltre, la vittoria della rivoluzione in Cina ruppe l’isolamento 

della resistenza vietnamita223. Questi eventi influenzarono significativamente il conflitto 

che durava ormai da tre anni224. 

6.4 NEMICI 

Il 18 gennaio 1950, le preoccupazioni degli Stati Uniti si avverarono: la RPC riconobbe 

la RDV, firmando anche un accordo a Běijīng per aiuti militari. Dodici giorni dopo la 

RDV ottenne il riconoscimento anche dall’URSS. La stampa di Mosca spiegò 

scherzosamente che l’URSS stava semplicemente riconoscendo un governo che la 

Francia aveva riconosciuto nel 1946225. A quel punto gli Stati Uniti non poterono più 

rimanere in disparte226. Il 1° febbraio, il Dipartimento di Stato rilasciò una dichiarazione 

di Dean Acheson, il quale disse che l’azione sovietica avrebbe dovuto “rimuovere ogni 

illusione sulla natura ‘nazionalista’ degli obiettivi di Hồ Chí Minh”, rivelando “Hồ nei 

suoi veri colori di nemico mortale dell’indipendenza dei nativi in Indocina”227. Il giorno 
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and the Pacific, vol. 6 (Washington: United States Government Printing Office, 1976), 711, 

https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950v06/ch6. 
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dopo la ratifica francese dell’accordo firmato con Bảo Đại, al governo di quest’ultimo 

venne conferito il riconoscimento diplomatico228. 

Gli stessi giorni Acheson raccomandò al presidente statunitense di riconoscere il governo 

Bảo Đại. Affermò che ciò sarebbe stato conforme alla politica estera degli Stati Uniti, in 

quanto questo gesto avrebbe incoraggiato i popoli coloniali nel Sud Est Asiatico a istituire 

governi stabili non comunisti. Tuttavia, il grado di indipendenza concesso al governo Bảo 

Đại sarebbe stato ‘inferiore’ rispetto a quello delle Filippine, in quanto i popoli indocinesi 

non erano avanzati quanto il popolo filippino. L’assistenza della Francia avrebbe allora 

garantito la transizione progressiva all’auto-governo229. In aggiunta, come suggerito nel 

telegramma mandato da Acheson al console americano a Sài Gòn, la ‘soluzione Bảo Đại’ 

doveva avere successo poiché “non sembrava esserci nessun’altra alternativa”230. Il 3 

febbraio Truman approvò il riconoscimento diplomatico e il giorno dopo il Console 

Generale a Sài Gòn fu incaricato di consegnare all’ex-imperatore un messaggio di 

congratulazioni per il nuovo Stato Associato del Việt Nam231. Il 7 febbraio gli Stati Uniti, 

seguiti dal resto dei pasi aderenti alla NATO, riconobbero formalmente il governo di Bảo 

Đại e degli altri Stati Associati dell’Indocina (Laos e Cambogia)232. La maggior parte dei 

governi asiatici si rifiutò di seguire il loro esempio233. 

 
228 Gardner, Approaching Vietnam, 86; Patti, Why Viet Nam?, 388. 
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6 (Washington: United States Government Printing Office, 1976), 1403–10, 
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Indochina», in Foreign Relations of the United States, 1949, The Far East and Australasia, vol. 7, part.1 

(Washington: United States Government Printing Office, 1975), 24, 
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233 Gardner, Approaching Vietnam, 86; Le Filippine, la Birmania, l'India e la Thailandia non riconobbero il 

governo di Bảo Đại. In India il Primo Ministro Jawaharlal Nehru (1889-1964) continuò a insistere che esso 
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Washington, che di lì a poco si sarebbe impegnata militarmente in Corea234, rispose 

all’appello di Parigi per assistenza armata nella lotta contro la ‘marea rossa’ in Asia235. Il 

16 febbraio, il Ministero degli Esteri francese avvisò che la RPC probabilmente avrebbe 

fornito assistenza militare alla RDV e dunque risultava necessario un programma di 

assistenza a lungo termine. Gli Stati Uniti inserirono la RDV nel blocco dei paesi socialisti, 

all’interno dello scenario globale della Guerra Fredda, e Hồ Chí Minh venne etichettato 

ormai come un nemico da sconfiggere236. Il memorandum di Acheson del 9 marzo riporta: 

“L’urgenza di un’assistenza militare immediata si riflette nella facilità con cui le armi e 

persino le truppe comuniste possano ora attraversare il confine tra Cina e Tonchino. Con 

questa assistenza, le forze di Hồ Chí Minh rappresentano una minaccia più immediata e 

pericolosa per l’esistenza di governi non comunisti in Indocina. (…) È per aiutare a 

contenere questa forma di invasione pseudo-nazionalista che si raccomanda un supporto 

immediato”237. Inoltre, il 7 aprile il Dipartimento di Stato presentò a Truman il documento 

top-secret NSC-68, secondo cui l’Unione Sovietica ambiva al dominio del continente 

eurasiatico e ciò era “strategicamente e politicamente inaccettabile per gli Stati Uniti”238. 

A seguito di questi allarmi, il Consiglio di Sicurezza Nazionale239 decise di stanziare 15 

milioni di dollari per l’assistenza militare in Indocina, approvati da Truman il primo 

maggio240. 

 
234 Dopo aver sconfitto il Giappone nella Seconda Guerra Mondiale, come accadde in Việt Nam, la penisola 

coreana venne temporaneamente occupata, a nord del 38° parallelo dalle forze sovietiche, mentre a sud da 

quelle statunitensi. La Corea doveva essere riunificata tramite elezioni, ma sia i sovietici che gli americani 

cercarono di promuovere uno stato affine alle loro aspirazioni politiche: a nord la Repubblica Democratica 

della Corea e a sud la Repubblica di Corea. La Guerra di Corea iniziò nel 1950 e terminò nel 1953, causando 

la morte Di migliaia di soldati americani, russi, cinesi e coreani. Tuttavia, gli Stati Uniti non dichiararono 

mai ufficialmente guerra alla Corea del Nord, alla RPC o all’URSS. Il 27 luglio 1953 si giunse a un 

armistizio e alla creazione di una zona demilitarizzata (DMZ) lungo il 38° parallelo, presente tutt’oggi. 

Quindi, la pace e la riunificazione tra la Corea del Nord e la Corea del Sud rimangono ancora in sospeso. 

Allan R. Millett, «Korean War | Combatants, Summary, Years, Map, Casualties, & Facts», Encyclopedia 
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235 Patti, Why Viet Nam?, 387; Gardner, Approaching Vietnam, 86; Montessoro, Vietnam, un secolo di 
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of the United States with respect to the East Asian-Pacific Area; the extension of military and economic 

assistance to the nations of Southeast Asia; the question of regional security arrangements», in Foreign 

Relations of the United States, 1950, East Asia and the Pacific, vol. 6 (Washington: United States 

Government Printing Office, 1976), 43–44, https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1950v06/ch6. 
238 «“National Security Council Report, NSC 68, “United States Objectives and Programs for National 

Security”» (US National Archives, 14 aprile 1950), 61, 
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239 Il Consiglio di Sicurezza Nazionale (CSN), sin dal suo inizio sotto il presidente Truman, è la consulta 

di funzionari il cui compito è consigliare e assistere il presidente in materia di sicurezza nazionale e politica 
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240 Duiker, U. S. Containment Policy and the Conflict in Indochina, 378; Patti, Why Viet Nam?, 390. 
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L’amministrazione Truman tuttavia continuò a non voler essere associata a un governo 

colonialista241. La politica attuata, a detta del Dipartimento di Stato nel comunicato 

stampa del 25 maggio 1950, era un’opera di “restaurazione della sicurezza e della 

stabilità”242. Acheson, che si era recato a Parigi per discutere in prima persona con il 

Ministro degli Esteri francese, rilasciò una dichiarazione pubblica l’8 maggio, affermando 

di essere d’accordo con il ministro sulla necessità di “azioni correttive” per l’Indocina243. 

Il primo giugno, il presidente chiese al Congresso altri 75 milioni di dollari in aiuti militari 

all’ “area generale della Cina”, dove i nuovi stati indipendenti in fase di emersione erano 

minacciati dall’ “imperialismo comunista” 244. 

L’intuizione del Ministero degli Esteri francese riguardo possibili aiuti dati dalla RPC 

alla RDV fu corretta. La RPC inviò una squadra di consulenti in Việt Nam, guidata da 

Luó Guìbō245 e arrivata al confine vietnamita il 26 febbraio246. Luó Guìbō presiedette due 

sottodelegazioni, il gruppo consultivo militare guidato dai generali Chén Gēng (1903–

1961) e Wéi Guóqīng (1913–1989), e quello diplomatico247. Essi furono accolti da Võ 

Nguyên Giáp e Hoàng Văn Thái (1915-1986), capo dello staff di Giáp, che li condussero 

al quartier generale del VM nel cuore del Việt Bắc. Lì furono ospitati da Trường Chinh, 

responsabile del Đoàn thể (ex-PCI) durante l’assenza di Hồ Chí Minh248. Infatti, Hồ aveva 

lasciato il Việt Nam per andare a Běijīng a fine dicembre 1949 e a gennaio era ripartito 

verso Mosca per incontrare il presidente dell’URSS. Stalin concesse a Hồ Chí Minh 

solamente alcune attrezzature per i trasporti militari, ma l’onere principale per l’assistenza 

ai vietnamiti fu assegnato ai cinesi249. La delegazione militare cinese così convogliò gli 

aiuti alla RDV, addestrò truppe e ufficiali vietnamiti, contribuendo a elaborare piani di 

battaglia 250 . Al contempo, la Cina meridionale divenne un rifugio e una base di 

addestramento per le truppe di Hồ251. Durante la primavera e l’estate del 1950, il VM 

proclamò una mobilitazione generale e condusse una serie di attività per promuovere il 

reclutamento di persone nei loro ranghi. Entro la fine dell’estate circa ventimila soldati 

furono addestrati ed equipaggiati in Cina. A settembre e ottobre, un sistema di fortezze e 

 
241 Taylor, A History of the Vietnamese, 551; Montessoro, Vietnam, un secolo di storia, 237. 
242 Per consultare il testo originale, vedere Document 6 su «Chapter I - Background to the Crisis, 1940-50», 

in Pentagon Papers, Gravel Edition, vol. 1 (Beacon  Press, 1971), 370. 
243 Patti, Why Viet Nam?, 390; «Chapter I - Background to the Crisis, 1940-50», 42. 
244 «Special Message to the Congress on Military Aid | Harry S. Truman», Harry S. Truman Library & 

Museum, 1 giugno 1950, https://www.trumanlibrary.gov/library/public-papers/151/special-message-

congress-military-aid. 
245  Luó Guìbō (1907-1995) fu il principale consigliere che coordinò l’assistenza cinese alla RDV, 

responsabile sia delle delegazioni militari sia di quelle politiche. Al termine della Prima Guerra d’Indocina 

nel 1954, egli servì come primo ambasciatore della Cina presso la RDV. Goscha, Historical Dictionary of 

the Indochina War (1945–1954): An International and Interdisciplinary Approach, 278. 
246 Duiker, Ho Chi Minh, 378; Taylor, A History of the Vietnamese, 550. 
247 Goscha, Vietnam, 252. 
248 Duiker, U. S. Containment Policy and the Conflict in Indochina, 378. 
249 Taylor, A History of the Vietnamese, 551. 
250 Goscha, Vietnam, 252. 
251 Gardner, Approaching Vietnam, 101. 
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installazioni francesi lungo il confine sino-vietnamita fu conquistato, espellendo i francesi 

dagli altopiani. Questo fu seguito da una serie di importanti attacchi nelle pianure del 

fiume Rosso che continuarono per la maggior parte del 1951252. 

Gli aiuti cinesi tuttavia non furono né gratuiti né illimitati. In cambio di essi, i cinesi (e 

Trường Chinh) incoraggiarono Hồ Chí Minh ad attribuire al Đoàn thể un ruolo più ampio 

e a etichettare la guerra come una lotta contro il ‘feudalesimo’ 253 . Forse il leader 

vietnamita era pronto in ogni caso a mettere il socialismo in prima linea, ma Běijīng 

voleva che ciò fosse esplicitato. Hồ dovette affrontare quello che sarebbe diventato il 

compito permanente di bilanciare le opinioni di Mosca e Běijīng254. La radicalizzazione 

graduale del VM subì un’accelerazione, culminata nel Secondo Congresso del Partito 

Comunista Indocinese (Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ II)255. Questo si tenne nella 

provincia di Tuyên Quang con circa 200 delegati. Creò partiti separati per Cambogia e 

Laos sotto la supervisione del partito vietnamita, il quale fu ribattezzato Đảng lao động 

Việt Nam (Partito dei lavoratori del Việt Nam) per indicare una nuova enfasi sulla lotta 

di classe in linea con la dottrina comunista cinese, fortemente sostenuta da Trường Chinh 

256. 

La dichiarazione di inimicizia da parte di Hồ Chí Minh nei confronti degli americani 

arrivò nel luglio del 1950. In un’intervista rilasciata al Báo Cứu quốc del 25 luglio, sia 

Hồ che l’intervistatore utilizzarono per la prima volta pubblicamente l’aggettivo 

‘imperialista’ riferito agli americani (letteralmente, đế quốc Mỹ)257. All’ultima domanda, 

che chiese a Hồ Chí Minh un parere su come il popolo stesse procedendo, egli rispose: 

“Per voler ottenere l’indipendenza, i popoli dell’Indocina devono sconfiggere i 

colonialisti francesi, il primo nemico. Allo stesso tempo, bisogna lottare contro 

l’intervento americano. Più fortemente essi interverranno, più saldamente noi ci uniremo, 

 
252 Taylor, A History of the Vietnamese, 551. 
253 Secondo la dottrina comunista, la società si distingue e si evolve attraverso una serie di fasi legate al 

modo di produzione: quella primitiva, antica, schiavista, poi feudale, borghese/capitalista, per poi passare 

alla fase socialista e infine comunista. I primi marxisti cinesi di fine ‘800 collocarono la Cina nella fase 

feudale, poiché era arretrata e semicoloniale. La lotta comunista cinese dunque fu improntata contro 

l’imperialismo. Mao, nel 1940, analizzò la storia cinese e auspicò la nascita di una ‘Nuova Democrazia’, 

utilizzando nel suo scritto una determinata terminologia. L’appellativo ‘feudale’ (o ‘borghese’) venne 

estrapolato dal concetto economico-sociale e utilizzato come termine dispregiativo. Ciò che venne 

etichettato (persona o meno) come ‘feudale’ era da eliminare o superare. Anche Trường Chinh, sostenitore 

del pensiero maoista, nel 1946 analizzò le fasi della rivoluzione vietnamita, che doveva essere sia anti-

imperialista che anti-feudale. «Materialismo storico e dialettico in “Dizionario di filosofia”», Enciclopedia 

Treccani, s.d., https://www.treccani.it/enciclopedia/materialismo-storico-e-dialettico_(Dizionario-di-

filosofia); Vu, «‘It’s Time for the Indochinese Revolution to Show Its True Colours’», 532; «On New 

Democracy -Selected Works of Mao Tse-Tung», Marxists Internet Archive, 2004, 

https://www.marxists.org/reference/archive/mao/selected-works/volume-2/mswv2_26.htm. 
254 Gardner, Approaching Vietnam, 101. 
255 Avvenuto nel febbraio e marzo 1951; il primo si tenne nel 1935 a Macao. Duiker, Ho Chi Minh, 174. 
256 Taylor, A History of the Vietnamese, 550–51. 
257 Gardner, Approaching Vietnam, 101. 
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combatteremo, e resisteremo. (...) L’impero americano fallì in Cina. L’impero americano 

fallirà in Indocina. Abbiamo molte difficoltà. Ma siamo determinati a vincere”258. 

 
258 Báo Cứu quốc, số 1608, ngày 25-7-1950. Per visualizzare l’intera intervista consultare «Những cuộc trả 

lời phỏng vấn báo chí của Bác Hồ (Phần 5)», Trang tin điện tử Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, 

consultato 7 novembre 2020, https://www.bqllang.gov.vn/tin-tuc/tin-tong-hop/1395-nh-ng-cu-c-tr-l-i-ph-

ng-v-n-bao-chi-c-a-bac-h-ph-n-5.html. 
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7 
Hồ Chí Minh 

 

7.1 UNA PERSONALITÀ SFUGGENTE 

Il rapporto tra Hồ Chí Minh e gli Stati Uniti, come si è visto nei capitoli precedenti, si 

instaurò durante la Seconda Guerra Mondiale. Sebbene la collaborazione si sarebbe 

definitivamente conclusa qualche mese dopo il termine della guerra, alcune attività dei 

funzionari americani persuasero il governo vietnamita appena formato a pensare che fosse 

ancora possibile ricevere l’appoggio statunitense. Il 17 ottobre 1945 una parte dell’Office 

of Strategic Services (OSS) e del gruppo del generale Philip E. Gallagher1 contribuì alla 

creazione di un’organizzazione chiamata Vietnamese ‐ American Friendship 

Association 2 . In occasione dell’inaugurazione, Gallagher assicurò che gli studenti 

vietnamiti volenterosi di studiare in America sarebbero stati accolti con un caloroso 

benvenuto3. Inoltre, terminata la cerimonia, cantò una breve canzone trasmessa dalla rete 

radio Việt Minh (VM)4. Nonostante questi segnali favorevoli, i rapporti degli Stati Uniti 

con il VM e il suo leader furono di breve durata5. Ciò fu dettato, oltre che dai punti visti 

nei due capitoli precedenti, anche dalla percezione americana di Hồ Chí Minh che sin dal 

principio non fu mai completamente positiva. 

Lo scetticismo nei confronti di Hồ Chí Minh e del suo passato da agente del Comintern 

infatti si pronunciò non appena vennero stabiliti i primi rapporti con gli agenti americani. 

Come Patti riporta nelle sue memorie, il colonnello Helliwell6 fu favorevole ad avvalersi 

 
1 Philip Edward Gallagher (1897-1976) ottenne la laurea nel 1915 all’Accademia Militare di West Point. 

Fu al comando del 1st Chinese Combat Command e vicecomandante nel China Theatre. Al suo ritorno 

negli Stati Uniti, Gallagher riferì agli ufficiali di Washington della sua simpatia verso HCM e altri membri 

del VM. Egli proseguì la carriera militare fino al 1956, quando si ritirò dal servizio con il grado di Maggiore 

Generale. Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 397; «Major General Phillip E. Gallagher (MC 

395)», Comlumbus State University - CSU Archives, consultato 9 dicembre 2020, 

https://archives.columbusstate.edu/findingaids/mc396.php. 
2 Associazione formata da membri dell’OSS, dal gruppo di Gallagher e da rappresentanti del governo di 

HCM (tra cui l’ex-imperatore Bảo Đại). Il gruppo redasse uno statuto con gli obiettivi dell’Associazione, 

tra i quali alcuni furono: realizzare lezioni di cultura, corsi di lingua e pubblicare una rivista mensile. Nel 

1948 venne aperta una sede americana dell’Associazione al 796 Ninth Avenue a New York, la quale 

raccolse fondi per la causa della RDV. L’Associazione ricevette sostegno anche da parte di noti personaggi 

americani come il politico Norman Thomas (1884-1968) e il giornalista Harold Isaacs (1919-1986). 

Bartholomew-Feis, «The Men on the Ground», 395–97; Charles Keith, «The First Vietnamese in America», 

Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia 34, n. 1 (2019): 65; Bernard B. Fall, «La politique 

américaine au Viet-Nam», Politique étrangère 20, n. 3 (1955): 314, https://doi.org/10.3406/polit.1955.2582. 
3 Truong Dinh Hung, «L’Oncle Ho (Published 1971)», The New York Times, 2 settembre 1971, par. 

Archives, https://www.nytimes.com/1971/09/02/archives/loncle-ho.html. 
4 Fall, «La politique américaine au Viet-Nam», 314. 
5 Lacouture, Ho Chi Minh, 297. 
6 Paul L. E. Helliwell fu vice del capo locale dell’OSS. Per maggiori informazioni vedere capitolo 4. 
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del gruppo di HCM, mantenendo però molta cautela, visto il presunto passato comunista 

del leader7. Presunto in quanto nel 1945 la stessa identità di Hồ ancora veniva messa in 

dubbio, nonostante agenti come Charles Fenn e René Défourneaux 8  fossero stati 

informati a riguardo da report francesi9. A riprova delle incertezze che circondavano la 

figura di Hồ Chí Minh, alla fine di ottobre del medesimo anno, l’ambasciatore francese a 

Washington continuò a sostenere presso il Dipartimento di Stato che Nguyễn Ái Quốc 

(NAQ) fosse morto di tubercolosi in una prigione di Hong Kong e che HCM fosse in 

realtà Buu Ai, un laureato alla scuola di Stalin 10 . Il viceconsole americano James 

O’Sullivan11 descrisse HCM come “un personaggio molto sfuggente” e ammise che lo 

stesso presidente nordvietnamita fosse riluttante ad ammettere di essere in realtà NAQ. 

Questo probabilmente perché, per riuscire a ottenere un aiuto concreto, HCM aveva 

sempre orientato le proprie politiche verso coloro che avrebbero potuto assistere la RDV. 

Tuttavia, per poter proseguire nel suo intento, necessitava di un’identità che si 

dimostrasse neutrale. Anche Charles Reed, console americano a Sài Gòn, descrisse HCM 

come “un astuto opportunista” e un abile manovratore delle masse, con l’obiettivo di 

convertire il popolo vietnamita al comunismo12. 

È comprensibile come l’aspetto ambiguo di Hồ Chí Minh avesse insinuato il dubbio negli 

americani. D’altronde, il leader vietnamita utilizzò 175 nomi e pseudonimi nel corso della 

sua vita (Văn Ba, Nguyễn Ái Quốc, T.V. Wang e Linov tra i più noti)13 . Anche il 

professore David G. Marr14 ne riconobbe il camaleontismo, concludendo che a HCM 

 
7 Patti, Why Viet Nam?, 100. 
8 Il tenente Fenn fu un ufficiale di collegamento tra OSS e il Gordon Group (per maggiori informazioni 

vedere capitolo 3), mentre René Julian Défourneaux (1921-2010) fu un agente dell’OSS. Egli nacque in 

Francia ma nel 1939 emigrò negli Stati Uniti con suo padre. Si addestrò presso il SOE (British Special 

Operation Executive) a Londra e più tardi prese parte al Deer Team. Défourneaux rimase attivo 

nell’intelligence negli anni successivi e nel 1956 entrò a far parte della Central Intelligence Agency. 

Alexander Boucher, «#VeteranOfTheDay Army Veteran Rene J. Defourneaux», Official Blog of the U.S. 

Department of Veterans Affairs (blog), 21 dicembre 2020, 

https://www.blogs.va.gov/VAntage/82154/veteranoftheday-army-veteran-rene-j-defourneaux/. 
9 Prados, Vietnam, 16; «Uncle Ho and Uncle Sam», Timewatch (Great Britain: BBC Four, 23 marzo 1995). 

Un agente francese riportò che secondo Nguyễn Hải Thần (Segretario Generale della Đồng minh Hội), 

HCM fosse in realtà Nguyễn Ái Quốc. Tuttavia, questo agente francese supponeva che Hồ provenisse dal 

Tonchino invece che da Nghệ An. Il rapporto di questo agente non è datato, mentre quello di giugno (forse 

redatto da Sainteny) e gennaio 1945 confermavano entrambi che HCM fosse NAQ. Nonostante questi report, 

la confusione sull'identità di HCM persisté tra i francesi nei mesi successivi. Tønnesson, The Vietnamese 

Revolution of 1945, 138; Marr, Vietnam 1945, 341. 
10 Marr, Vietnam 1945, 341. 
11 Vicenconsole a Sài Gòn e Hà Nội. Per maggiori informazioni vedere capitolo 6. 
12 Duiker, Ho Chi Minh, 364–65. 
13 «Sưu tầm tên gọi, bí danh và bút danh của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua các thời kỳ», Nhà Văn hóa Thanh 

niên, consultato 13 gennaio 2021, http://nvhtn.org.vn/suu-tam-ten-goi-bi-danh-va-but-danh-cua-chu-tich-

ho-chi-minh-qua-cac-thoi-ky/. 
14 David George Marr nacque nel 1937 in Georgia. Dopo la laurea al Dartmouth College (BA) entrò a far 

parte del Corpo dei Marines degli Stati Uniti, dove imparò il vietnamita. Fu spedito in Việt Nam nel 1962 

e l’anno seguente riassegnato ai servizi segreti dei Marines alle Hawaii. Dopo aver lasciato il servizio 

militare nel 1964, ottenne il dottorato alla UC Berkeley con una tesi sulla questione vietnamita. Dopodiché 

insegnò all’Università della California, alla Berkeley e come assistente alla Cornell University. Nel 1975 
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piacesse immedesimarsi in personaggi diversi in base all’audience che aveva di fronte, 

“svincolato da convenzioni istituzionali”15. Come Marr, Jean Lacouture16 ne diede una 

visione teatrale, definendolo il “costante regista di sé stesso”17. Paul Mus18 e Lacouture, 

che ebbero l’opportunità di incontrare Hồ, analizzarono il suo aspetto enigmatico. 

Secondo i due autori, l’origine delle incomprensioni su HCM si dovette principalmente 

ai pregiudizi verso l’Asia, verso il marxismo e all’ignoranza riguardo il background 

culturale asiatico19. 

Il Việt Nam nel corso della sua storia subì principalmente l’influenza della limitrofa Cina, 

a seguito delle varie dominazioni e dei periodi come stato tributario20 . Nel tempo, 

Buddhismo, Confucianesimo e Taoismo si radicarono e diedero forma al pensiero politico 

del paese. A cavallo del ‘900, la colonizzazione francese fornì un nuovo scambio d’idee 

con l’Occidente, aprendo un dibattito intellettuale, e vennero tradotti e integrati al 

pensiero tradizionale i modelli ideologici allora in voga in Europa (nazionalismo, 

socialismo, comunismo ecc…). Nguyễn Ái Quốc fu figlio di tale periodo e più di altri, 

grazie all’esperienza e alle informazioni acquisite nel corso dei suoi viaggi, formulò una 

sua Via (Đạo) ibrida verso l’indipendenza. Come si è visto nel capitolo 2, egli infine 

scelse di adottare il nome ‘Hồ Chí Minh’. In Asia, la scelta del nome assume un significato 

 
si trasferì in Australia dove è attualmente professore emerito presso l’Australian National University. Fu 

editore del Vietnam Today e autore di vari libri riguardanti la storia moderna del Việt Nam. «David G. Marr: 

American Historian (Born: 1937) | Biography, Facts, Career, Wiki, Life», peoplepill.com, consultato 13 

gennaio 2021, https://peoplepill.com/people/david-g-marr. 
15 Marr, Vietnam 1945, 167. 
16 Jean Lacouture (1921-2015) durante la Seconda Guerra Mondiale si unì alla 2° divisione del generale 

Leclerc come membro del servizio stampa e nell’ottobre del ‘45 si imbarcò a Marsiglia per Sài Gòn. Su 

consiglio di Paul Mus, Leclerc appoggiò i negoziati franco-vietnamiti. Fu in questo contesto che Lacouture 

partì per incontrare a Hà Nội HCM e Giáp, dai quali rimase impressionato. All’inizio del 1947 lavorò nel 

servizio stampa dell’amministrazione francese in Marocco. Due anni dopo si sposò con Simone Miollan 

(1948–2011) giornalista e ardente anticolonialista, rientrando a Parigi per diventare anche lui un reporter a 

tutti gli effetti. Lacouture scrisse articoli per i quotidiani Combat e Le Monde, diventando anche capo-

dipartimento di quest’ultimo. Dal 1966 al 1972 insegnò alla Sciences Po e dal 1969 al 1971 all’ Università 

Paris-VIII. Inoltre, collaborò a vari programmi televisivi e scrisse più di 70 libri. Luc Cédelle, «Mort de 

Jean Lacouture, journaliste et biographe, vorace et humaniste», Le Monde.fr, 17 luglio 2015, 

https://www.lemonde.fr/disparitions/article/2015/07/17/mort-de-jean-lacouture-eminent-journaliste-et-

biographe_4687210_3382.html. 
17 Lacouture, Ho Chi Minh, 238. 
18 Paul Mus (1902–1969), figlio di un insegnante coloniale in Indocina, crebbe e lavorò in Việt Nam fino 

alla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1929 entrò a far parte dell’École française d'Extrême-Orient come 

ricercatore. Nel 1943, mentre copriva l’incarico di Direttore dell’Istruzione per l'Africa Occidentale 

Francese, le forze francesi libere lo reclutarono per sfruttare la sua conoscenza del vietnamita e 

dell’Indocina. Nel gennaio 1945, con il nome in codice Caille, venne paracadutato nel Laos meridionale e 

si diresse a Hà Nội. Tuttavia, in seguito al colpo giapponese del 9 marzo, dovette scappare dalla città. Mus 

inoltre fu consigliere politico del generale Leclerc. Tra il 1946 e il 1950 fu direttore dell'École nationale de 

la France d’Outre-mer e, nell'aprile 1947, Émile Bollaert lo inviò a negoziare con HCM, ma senza risultati. 

Mus divenne sempre più frustrato e critico nei confronti della politica francese adottata in Việt Nam. Questo 

gli costò il lavoro presso l’École nationale, così decise di insegnare presso l’Università di Yale in America. 

Mus fu autore di vari libri sulla rivoluzione vietnamita e sul colonialismo. Goscha, Historical Dictionary 

of the Indochina War (1945–1954): An International and Interdisciplinary Approach, 301. 
19 Lacouture, Ho Chi Minh; Paul Mus, Ho Chi Minh, Le Vietnam, l’Asie (Seuil, 1971), 47. 
20 Osborne, Southeast Asia, 43–44. 
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assai importante e spesso riflette l’auspicio o lo scopo di una persona21. Nguyễn Ái Quốc, 

cambiando nome, smise di essere un semplice ‘patriota’, proclamandosi di fatto ‘guida 

spirituale’ del Việt Nam. All’interno del suo nuovo nome, Chí indica la volontà estrema 

nel voler progredire lungo il proprio cammino. Strada che, nel caso di Hồ, avrebbe portato 

verso l’indipendenza del paese natio. Il sentiero da lui tracciato sarebbe diventato la Luce, 

Minh, che avrebbe illuminato il popolo – e la nazione intera – fuori dall’oscurità coloniale. 

Tuttavia, Minh non solo va inteso come luminoso, brillante o chiaro, ma rappresenta 

anche il dono della chiaroveggenza di colui che sa leggere e interpretare i segni del cosmo. 

Ciò candidò il leader vietnamita a una posizione equiparabile a quella di sovrano. Per 

dipiù, l’aver ottenuto il Mandato Celeste 22  dall’ex-imperatore Bảo Đại giustificò e 

rafforzò ulteriormente il senso e il ruolo che Hồ Chí Minh si auto-impose cambiando 

nome, poiché riuscì effettivamente a dimostrare di essere il degno rappresentate del Cielo 

in terra. La luce emanata dal leader fornì così il punto di giunzione spirituale con il 

nazionalismo, irraggiando il potere karmico concepito nel piano Buddhista, in un periodo 

di interregno gramsciano23. Hồ Chí Minh colmò il ‘vuoto politico e morale’ vietnamita 

congiungendo la tradizione con le nuove ideologie politiche Occidentali24. 

Il carattere familiare e sacrale del nazionalismo predicato da Hồ Chí Minh è racchiuso 

nelle relazioni fra il leader e il suo popolo, le quali sono un retaggio del pensiero 

confuciano. Egli fu infatti identificato come capofamiglia della nazione, e tale carattere 

fu riassunto in due parole che la stampa e la propaganda vietnamita costantemente 

affiancarono al suo nome: ‘bác’, lo zio, e ‘cụ’, il venerabile 25. Col passare del tempo, il 

volto familiare dello ‘zio Hồ’, che modellò e guidò la rivoluzione vietnamita, assunse un 

aspetto sempre più sacrale divenendo ‘venerabile’ 26 . Il motivo per cui venne scelto 

proprio l’appellativo ‘zio’ va ricercato sempre nel contesto sociale vietnamita. ‘Bác’ era 

l’unico termine che i suoi sostenitori, per la maggior parte più giovani di lui, ebbero a 

disposizione: ‘Ông’, nonno o signore, risultava troppo distaccato; ‘Anh’, fratello, doveva 

presupporre un’età coetanea; ‘Đồng chí’, compagno, si usa solo per gli appartenenti al 

partito. Inoltre, nella gerarchia familiare confuciana, il fratello maggiore del padre è il 

membro della famiglia che supera lo stesso padre in dignità e prestigio, in quanto più 

 
21 Mus, Ho Chi Minh, Le Vietnam, l’Asie, 160. 
22 Concetto proveniente dall’amministrazione imperiale cinese. Per maggiori informazioni vedere capitolo 

6. 
23 Per il politico e filosofo Antonio Gramsci (1891-1937) il periodo di interregno è una fase di crisi 

ideologica e politica, in cui “il vecchio muore e il nuovo non può nascere”. Questo accade quando le vecchie 

forme di direzione della società si sono esaurite, ma le nuove stentano ancora ad apparire e non si sono 

quindi ancora prodotte nuove forme di regolazione economico-sociale. La crisi (e l’interregno) viene 

superata solamente quando una classe dirigente riesce a riguadagnare il consenso delle classi popolari. 

Antonio Gramsci, Pensare la democrazia: Antologia dai «Quaderni del carcere», a c. di Marcello 

Montanari (Biblioteca Einaudi, 1997), 20, https://www.einaudi.it/catalogo-libri/scienze-

sociali/politica/pensare-la-democrazia-antonio-gramsci-9788806143886/. 
24 Mus, Ho Chi Minh, Le Vietnam, l’Asie, 134,160-163. 
25 Lacouture, Ho Chi Minh, 227; Mus, Ho Chi Minh, Le Vietnam, l’Asie, 187. 
26 Lacouture, Ho Chi Minh, 227–28. 
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anziano. Bisogna tenere a mente che l’anzianità di una persona era e rimane importante 

nelle relazioni sociali in Việt Nam e in Asia in generale. Quindi, il termine ‘zio’ contiene 

in sé sia l’aspetto affettuoso che quello autoritario e di rispetto27. 

Hồ Chí Minh fu abile nel comunicare con le masse, anche grazie a questo suo carattere 

familiare, riuscendo a ottenere il sostegno del popolo vietnamita28. In un’intervista del 

1998 rilasciata a Milena Gabanelli e Fabrizio Lazzaretti, Võ Nguyên Giáp ricorda la 

prima volta che lo incontrò: “Mi parlava da pari a pari, in modo immediato, immaginavo 

un grande leader che tiene le distanze, invece era come un amico che conoscevo da tanti 

anni. Lui era così. Una grande carica umana”29. Da qui deriva anche lo stile semplice e 

immediato degli scritti dello Zio Hồ. Come disse Trường Chinh: “In Hồ Chí Minh si 

ritrova ben poca teoria. Il suo linguaggio è veramente quello dello ‘zio’”30. La familiarità 

di Hồ è percepibile nel sommario dell’aprile 1948, Le sei cose da non fare e le sei cose 

da fare, dove istruisce i militanti a non “danneggiare i giardini o i raccolti”, o consiglia 

di “insegnare l’alfabeto e nozioni d’igiene comune”, concludendo l’elenco con una breve 

poesia per incentivare la memorizzazione31. Hồ Chí Minh ebbe inoltre la capacità di 

affascinare e persuadere le persone, cercando sempre di far valere la convinzione sulla 

coercizione32. Lacouture ne ebbe la prova quando il 7 marzo 1946 il presidente affrontò 

la folla di Hà Nội, nervosa per via degli accordi appena firmati con la Francia: avrebbe 

potuto semplicemente imporre quella politica, invece volle che le sue convinzioni fossero 

condivise dai suoi concittadini 33 . Tuttavia, Lacouture mette in guardia sull’aspetto 

affabile dello ‘zio’, riportando la conversazione tra Hồ e Daniel Guérin34 avvenuta nel 

1946 in Francia. Quest’ultimo gli chiese la sua opinione riguardo l’assassinio di Tạ Thu 

Thâu35 da parte di alcuni stalinisti a causa della sua appartenenza al trozkismo. HCM 

rispose con sincera commozione: “É stato un grande patriota e lo piangiamo”, ma 

 
27 Lacouture, Ho Chi Minh, 228; Mus, Ho Chi Minh, Le Vietnam, l’Asie, 160–61. 
28 Mus, Ho Chi Minh, Le Vietnam, l’Asie, 135–36. 
29 «La vittoria a tutti i costi» (Rai 3, 6 febbraio 1998), https://www.raiplay.it/video/2013/10/La-vittoria-a-

tutti-i-costi-df4fb217-3780-4063-8eb8-9d448b374307.html. 
30 Lacouture, Ho Chi Minh, 250. 
31 Lacouture, Ho Chi Minh, 226. 
32 Lacouture, Ho Chi Minh, 240; Mus, Ho Chi Minh, Le Vietnam, l’Asie, 173. 
33 Lacouture, Ho Chi Minh, 240. 
34 Daniel Guérin (1904 - 1988) fu uno storico francese di orientamento marxista. I suoi scritti diedero un 

significativo contributo teorico alle analisi del fascismo italiano e tedesco, in particolare per quanto riguarda 

il rapporto tra fascismo e piccola borghesia. «Guérin, Daniel nell’Enciclopedia Treccani», Enciclopedia 

Treccani, consultato 13 gennaio 2021, https://www.treccani.it/enciclopedia/daniel-guerin. 
35 Tạ Thu Thâu (1906-1945) partecipò alle manifestazioni studentesche innescate dalla morte di Phan Châu 

Trinh, nel 1926. L’anno seguente egli viaggiò in Francia, dove due anni dopo aderì alla sezione trotskista. 

Per questo motivo fu espulso dalla Francia e rientrò nel paese natale. Nel 1935 fu eletto un consigliere 

municipale a Sài Gòn per poi essere arrestato nel 1937 e nel 1940. Tạ Thu Thâu riguadagnò la libertà a 

marzo del 1945 e fu coinvolto nella violenza rivoluzionaria che dilagava nel Việt Nam meridionale. A 

settembre le autorità comuniste locali lo giustiziarono. Goscha, Historical Dictionary of the Indochina War 

(1945–1954): An International and Interdisciplinary Approach, 440. 
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cambiando tono aggiunse: “tutti quelli che non seguiranno la linea da me tracciata, 

saranno infranti”36. 

La difficoltà nel capire Hồ Chí Minh e la sottigliezza del suo pensiero sono ben 

esemplificate dal dialogo che ebbe con Paul Mus riguardo l’Unione Francese nel 1947, 

in cui lo Zio Hồ domandò: “Cos’è questa Unione Francese, qualcosa di rotondo o 

quadrato?”37. Celata tra le righe vi è la richiesta riguardo la natura dell’Unione Francese: 

costruttiva o distruttiva per il Việt Nam? Infatti, nel pensiero correlativo sino-vietnamita, 

la coppia di opposti complementari Yin-Yang struttura la visione del mondo e della società. 

L’aspetto tondeggiante si lega al Cielo, alla pienezza e all’espansione, mentre l’aspetto 

quadrato è associato alla Terra, le quattro direzioni, il vuoto e all’introversione. Il pensiero 

politico si fondava principalmente sulla suddivisione in due principi sociali: il principio 

‘civile’, Yang, e il principio ‘militare’, Yin. Il cerchio rispecchia quindi una relazione 

civile e costruttiva, opposto al quadrato che riflette la coercizione militare e la 

distruzione38. Probabilmente, la forma mentis di HCM fu più chiara agli specialisti del 

Far East Office di quanto non fosse per la controparte europea, la quale non prese in 

considerazione tale aspetto, come anche tutto il background socioculturale vietnamita, in 

merito alla questione indocinese. 

7.2 LA VIA DELLO ZIO HỒ 

Nel corso del ‘900, oltre alla personalità sfuggente di Hồ Chí Minh, studiosi, militari, 

politici e diplomatici interessati al caso indocinese cercarono di analizzare soprattutto la 

politica del leader vietnamita. Il dibattito che da subito emerse riguardò la collocazione 

di Hồ all’interno del panorama politico globale: comunista o nazionalista? A lungo gli 

stessi agenti e funzionari americani cercarono di comprendere fino a che punto si 

spingesse il comunismo o il nazionalismo di HCM. Come visto nel capitolo precedente, 

infine venne contrassegnato come ‘comunista’, in buona parte anche grazie alla 

propaganda francese39. Ma non tutti i funzionari americani lo credettero tale e le prove 

riguardanti l’ideologia politica di Hồ furono contrastanti40. Tuttavia, il Dipartimento di 

 
36 Lacouture, Ho Chi Minh, 165. 
37 Mus, Ho Chi Minh, Le Vietnam, l’Asie, 228. 
38 Per maggiori informazioni riguardante la relazione tra i due principi si consiglia la lettura dell’articolo di 

Krzysztof Gawlikowski, «The Concept of Two Fundamental Social Principles: Wen and Wu in Chinese 

Classical Thought.», Annali Dell’Università Degli Studi Di Napoli “L’Orientale”. Rivista Del 

Dipartimento Di Studi Asiatici e Del Dipartimento Di Studi e Ricerche Su Africa e Paesi Arabi 1988, n. 48 

/1 (1989): 35–62. 
39 L’ambasciatore Patrick J. Hurley vedeva HCM e il suo VM come un’estensione della ‘minaccia rossa a 

est’ di Máo. Patti, Why Viet Nam?, 238; Da Parigi, l’ambasciatore Jefferson Caffery valutò che HCM, vista 

la sua passata carriera, manteneva “stretti legami nei circoli comunisti”. Duiker, Ho Chi Minh, 364–65. 
40 Ancora nel 1949, l’antropologa americana Cora Alice Du Bois (1903-1991) descrisse l’atteggiamento di 

HCM come “sorprendentemente moderno ... abbastanza anti-Cremlino”. Rotter, The Path to Vietnam, 100. 
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Stato avanzò l’ipotesi che HCM si sarebbe potuto trasformare in una sorta di Tito41 

asiatico42. 

Ciò che mosse più di ogni altra cosa il giovane Nguyễn Tất Thành a impegnarsi 

politicamente e a intraprendere il suo percorso più di ogni altra cosa fu lo status coloniale 

in cui si trovava il Việt Nam. Due furono le strade per quei vietnamiti che, come Hồ, 

cercarono di migliorare la situazione del Paese: entrare a far parte dei movimenti 

nazionalisti (che all’interno dell’Indocina furono periodicamente stroncati dalle autorità 

francesi) o del movimento comunista (che dopo la Rivoluzione d’Ottobre promesse 

l’estirpazione dei sistemi di sfruttamento e una lotta di classe globale)43. 

Inizialmente, Nguyễn Ái Quốc, come molti dei suoi coetanei44, scelse la prima via. Come 

si è discusso nel capitolo 1, all’inizio del 1900 le idee repubblicane giunte in Việt Nam 

infiammarono gli animi di figure che segneranno la storia del paese, come Phan Châu 

Trinh, Nguyễn An Ninh e Phan Bội Châu, i quali chiedevano la sovranità popolare, libere 

elezioni e un governo rappresentativo. Tra questi, NAQ ebbe una corrispondenza diretta 

con Phan Châu Trinh e a Parigi tentò di intercettare il presidente Wilson per proporre un 

programma dai toni moderati riguardo l’emancipazione del popolo vietnamita, ma senza 

risultati45. 

Nguyễn Ái Quốc scelse a questo punto di intraprendere la seconda strada, senza però 

rinnegare la prima. Negli anni ’20, le Tesi di Lenin sul diritto delle nazioni 

all’autodeterminazione ispirarono Ái Quốc, che vide nell’URSS una guida alla lotta 

antimperialista46. NAQ provò una sincera devozione nei confronti di Lenin47, arrivando 

addirittura a nominare il ruscello vicino alla base del VM a Pác Bó, Suối Lê Nin, in suo 

onore48. Hồ Chí Minh, come riferisce Marr, preferì modellarsi su Lenin piuttosto che su 

 
41 Josip Broz Tito (1892-1980) dopo aver fatto parte delle Guardie Rosse in Siberia, nel 1920 tornò nella 

sua nativa Croazia, dove si unì al Partito Comunista di Jugoslavia (PCJ). Nel biennio 1935-1936 lavorò al 

Comintern e sopravvisse alle purghe staliniane. Nel 1939 diventò Segretario Generale del PCJ, l’unico 

gruppo politico organizzato della Jugoslavia, fatto che portò gli Alleati a riconoscerlo come capo della 

Resistenza. Nel novembre 1945 fu proclamata la Repubblica Federale Popolare di Jugoslavia. Tito fu il 

primo leader comunista al potere a sfidare l’egemonia sovietica, incrinando i rapporti con Mosca: il PCJ fu 

espulso dal Cominform e la Jugoslavia venne estromessa dall’URSS. La rottura con l’URSS ispirò la ricerca 

di un nuovo modello di socialismo in Jugoslavia, aprendo scissioni all’interno dell'élite comunista tra il 

1963 e il 1972. Durante questo periodo, Tito epurò prima i centralisti e poi i leader delle forze liberali in 

Croazia (1971) e Serbia (1972), provocando un’ulteriore destabilizzazione del suo governo. Durante la sua 

presidenza (1953-1980) egli fu promotore della politica di non allineamento tra i due blocchi nella Guerra 

Fredda. Ivo Banac, «Josip Broz Tito | Biography & Facts», Encyclopedia Britannica, s.d., 

https://www.britannica.com/biography/Josip-Broz-Tito. 
42  Pinzani, Da Roosevelt a Gorbaciov. Storia delle relazioni tra Stati Uniti e Unione Sovietica nel 

dopoguerra, 114; Department of Defense. Office of the General Counsel. 8/24/1953-, Pentagon Papers, da 

C-1 a C-30. 
43 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 99. 
44 Anche il giovane Bảo Đại stupì i suoi sovrintendenti francesi quando propose la creazione di una 

monarchia costituzionale all’inizio degli anni ‘30. Goscha, Vietnam, 446. 
45 Goscha, Vietnam, 446. 
46 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 24. 
47 Duiker, Ho Chi Minh, 129. 
48 Duiker, Ho Chi Minh, 186. 
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Stalin o Máo 49 . Nell’articolo “Il cammino che mi portò al leninismo”, pubblicato 

nell’aprile 1960, lo stesso HCM spiegò perché si aggregò alla causa della Terza 

Internazionale: “Aderii al Partito Socialista Francese semplicemente perché (…) i suoi 

membri dimostrarono empatia verso le sofferenze dei popoli oppressi. (..) Tra le sezioni 

del partito socialista si discuteva con ardore, per decidere se fosse meglio rimanere nella 

Seconda Internazionale, creare un’Internazionale ‘due e mezzo’, o aderire alla Terza 

Internazionale di Lenin. (…) La domanda di cui più mi premeva conoscere la risposta – 

e quella di cui non si discuteva con precisione durante quelle riunioni – era: quale 

Internazionale appoggiava la lotta dei popoli oppressi? Durante una riunione, posi quella 

domanda (…). Alcuni compagni risposero: ‘È la Terza Internazionale, non la Seconda’”50. 

Nel febbraio del 1930, durante il periodo come agente del Comintern51, al congresso di 

Hong Kong HCM riuscì a fondere i tre partiti comunisti esistenti nel Đảng Cộng sản Việt 

Nam (Partito comunista vietnamita). Ma, nell’ottobre dello stesso anno, Mosca giudicò 

tale nome ‘troppo nazionalista’ e premette perché venisse cambiato in Đảng Cộng sản 

Đông Dương (Partito Comunista Indocinese)52. Il Comintern preferiva che le sue sezioni 

fossero organizzate in base alle entità territoriali internazionalmente riconosciute: il Việt 

Nam non lo era, l’Indocina sì53. All’interno dell’URSS non c’era spazio per le rivoluzioni 

nazionaliste. Tuttavia, i russi non potevano controllare ciò che HCM pensava del 

marxismo-leninismo, né i suoi progetti legati al destino del Việt Nam54. Infatti, durante 

la Seconda Guerra Mondiale, Hồ Chí Minh cercò nuovamente un sostegno alla sua causa 

tra i nazionalisti cinesi e gli americani presenti a Chóngqìng e a Kūnmíng. In merito alla 

scelta di chiedere aiuto agli Stati Uniti, il capitano Ray Grelecki (Fanteria Paracadutista 

OSS) in un’intervista per il documentario Uncle Ho and Uncle Sam della BBC ebbe a 

dire: “Era intelligente, sapeva cosa stava succedendo. Da chi sarebbe andato, altrimenti? 

(…) Eravamo gli unici rimasti! (...) Chi altro stava dichiarando apertamente libertà, 

liberazione? Penso che fosse naturale per lui venire da Uncle Sam!”55. 

Mosca e Yán’ān preferirono concentrare le loro risorse per affrontare i regimi totalitari 

della Seconda Guerra Mondiale. L’ambasciatore russo stanziato in Francia Aleksandr E. 

Bogomolov56 tentò di sollevare la questione indocinese nell’Unione Sovietica, senza 

 
49 Marr, Vietnam 1945, 167. 
50 Articolo pubblicato nella rivista sovietica Problems of the East in occasione del 90° anniversario dalla 

nascita di Lenin. Il testo completo è consultabile su  Roland Ferguson e Christian Liebl, trad., «The Path 

Which Led Me To Leninism - Ho Chi Minh», Marxists Internet Archive, 2003, 

https://www.marxists.org/reference/archive/ho-chi-minh/works/1960/04/x01.htm. 
51 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 57. 
52 Per maggiori informazioni vedere capitolo 1. 
53 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 100. 
54 Gardner, Approaching Vietnam, 115. 
55 «Uncle Ho and Uncle Sam». Timewatch (Great Britain: BBC Four, 23 marzo 1995). 
56 Aleksandr Efremovič Bogomolov (1900-1969) fu professore all’Università statale di Mosca fino al 1939, 

finché non intraprese la carriera diplomatica. Partecipò alla stesura della Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani mentre era ambasciatore dell’URSS in Francia. Successivamente fu ambasciatore in 

Cecoslovacchia (1952-1954) e in Italia (1957). Nicoleta Voinea, «Drafting of the Universal Declaration of 
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ottenere un riscontro positivo57. L’URSS era impegnata contro la Germania di Hitler e 

non ci sono prove che suggeriscano che il Cremlino avesse qualcosa a che fare con il 

rilascio di HCM dalla prigione cinese nel 194458. Inoltre, alla fine della Seconda Guerra 

Mondiale, l’interesse sovietico verso il destino del Việt Nam non era così pronunciato. 

Secondo i confidenti di Stalin, quest’ultimo ebbe dubbi sul pensiero di Hồ Chí Minh e 

divenne particolarmente sospettoso quando Hồ cercò di stabilire una relazione con gli 

Stati Uniti. Ciò che effettivamente creò una rottura fra il leader sovietico e quello 

vietnamita fu lo scioglimento del Partito Comunista Indocinese per mano dello stesso Hồ 

Chí Minh l’11 novembre 194559. 

Ciononostante, le vittorie comuniste in Cina del 1949 cambiarono nuovamente gli 

equilibri internazionali. Hồ Chí Minh era indubbiamente consapevole che qualsiasi 

identificazione aperta del suo movimento col Partito Comunista Cinese (PCC) avrebbe 

potuto sia avvelenare le relazioni con i membri moderati del governo, sia fornire una 

motivazione per l’entrata in guerra degli Stati Uniti a sostegno dei francesi. Egli dunque 

cercò più volte di dissipare tali sospetti60. Ad agosto, ammise che nonostante vi fossero 

alcune somiglianze tra la New Democracy di Máo Zédōng61 e le politiche del suo governo, 

la “New Democracy cinese è cinese, la nostra è vietnamita”62. Sebbene HCM non avesse 

mai avuto occasione di incontrare il capo del PCC prima del 1949, la popolarità del leader 

cinese era già nota, come testimonia il suo ritratto posto a fianco di Lenin e del generale 

Claire Chennault al Congresso nazionale del popolo a Tân Trào del 16 agosto del 194563. 

Tuttavia, riguardo lo stanziamento delle truppe cinesi nella RDV, Hồ ebbe le idee chiare: 

“L’ultima volta che sono venuti i cinesi, sono rimasti mille anni. I francesi sono stranieri. 

Sono deboli. Il colonialismo sta morendo. L’uomo bianco ha finito in Asia. Ma se i cinesi 

rimangono adesso, non se ne andranno mai. Quanto a me, preferisco annusare lo sterco 

francese per cinque anni che mangiare quello cinese per il resto della vita”64. 

Nonostante Hồ Chí Minh avesse mantenuto fede a tale affermazione, in una delle sue 

prime dichiarazioni ufficiali dopo lo scoppio della Prima Guerra Indocinese (dicembre 

1946), annunciò che i leader vietnamiti avrebbero seguito il modello maoista di guerra 

 
Human Rights», United Nations Website (United Nations. Dag Hammarskjöld Library), consultato 15 

gennaio 2021, https://research.un.org/en/undhr/draftingcommittee. 
57 Bogomolov si espresse a favore dell’istituzione di un’amministrazione fiduciaria internazionale per 

l’Indocina, ma Mosca gli disse che questa non rientrava nella politica sovietica. Nell’ottobre 1945, 

l’ambasciatore inoltrò un telegramma da parte di Hồ Chí Minh a Stalin, spiegando che la Francia aveva 

perso l’Indocina e che il Việt Nam stava difendendo il suo diritto all'indipendenza. I leader sovietici 

discussero del telegramma, ma decisero di lasciarlo senza risposta. Tønnesson, Vietnam 1946: How the 

War Began, 238. 
58 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 57. 
59 Duiker, Ho Chi Minh, 374–75. 
60 Duiker, Ho Chi Minh, 372. 
61 Per maggiori informazioni sulla New Democracy vedere capitolo 6. 
62 Duiker, Ho Chi Minh, 372; Rotter, The Path to Vietnam, 100. 
63 Duiker, Ho Chi Minh, 225. 
64 Gardner, Approaching Vietnam, 66; Lacouture, Ho Chi Minh, 132. 
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popolare. All’inizio dell’anno successivo, Trường Chinh – fervente ammiratore di Máo – 

scrisse un opuscolo intitolato Kháng chiến nhất định thắng lợi (La Resistenza Vincerà!), 

il quale si ispirava ampiamente agli scritti del leader cinese. Inoltre, in seguito al 

progressivo avvicinamento tra i due paesi, vennero istituite varie associazioni di amicizia 

sino-vietnamite65. Quando infine venne fondata la Repubblica Popolare Cinese (RPC) il 

primo ottobre 1949, HCM si congratulò con Máo per la vittoria66 e decise di recarsi 

personalmente in Cina per rafforzare i rapporti con la nuova leadership67. Nel gennaio 

1950, giunto a Pechino insieme ad una delegazione, Hồ ricevette la notizia che la RPC 

era intenzionata a concedere il riconoscimento diplomatico alla RDV. Durante un 

banchetto in loro onore, Liú Shàoqí68 suggerì all’ambasciatore sovietico Nikolai Roshin 

che Hồ Chí Minh andasse personalmente a Mosca per conversare con Stalin e presentargli 

un resoconto delle attuali condizioni in Indocina. Quando Stalin telegrafò la sua 

approvazione, Hồ, accompagnato da Trần Đăng Ninh69, partì per la capitale sovietica con 

Zhōu Ēnlái70 il 3 febbraio71. 

Nello stesso periodo, la stampa vietnamita cominciò a diffondere la notizia secondo la 

quale HCM fosse stato sostituito da Trường Chinh come leader del movimento comunista 

vietnamita su ordine di Stalin, o che fosse stato formalmente dichiarato eretico poiché si 

rifiutava di seguire la linea di Mosca72. Effettivamente, il rapporto fra Stalin e Hồ risentì 

dello scetticismo che il primo ebbe nei confronti di HCM e del VM. Secondo Nikita 

Chruščëv73, durante la visita del leader vietnamita a Mosca, Stalin trattò Hồ con aperto 

 
65 Duiker, Ho Chi Minh, 380; Mus, Ho Chi Minh, Le Vietnam, l’Asie, 231. 
66 Sebbene la RDV fosse stata l’ultima tra i paesi comunisti a riconoscere la RPC, alla fine del 1949. Rotter, 

The Path to Vietnam, 100. 
67 Duiker, Ho Chi Minh, 372. 
68 Liú Shàoqí (1898 -1969) divenne un membro del PCC nel 1922, quando rientrò dopo un periodo a Mosca 

e fu il principale aiutante di Máo Zédōng. Il percorso di Liú nel PCC fu in costante ascesa e nel 1943 venne 

nominato vicepresidente del Consiglio militare rivoluzionario del popolo. Alla fondazione della RPC fu 

eletto vicepresidente e nell’agosto 1954 presidente del Comitato Permanente del PCC, diventando per tutti 

l’erede di Máo. Nel 1958 Liú delineò il piano economico del ‘Grande Balzo in avanti’, che doveva gettare 

le basi per la rapida industrializzazione della Cina. Dopo il fallimento di tale piano, Máo lasciò la sua 

posizione di presidente della RPC. Liú assunse la carica presidenziale nell’aprile 1959 e la mantenne fino 

al 1968. Durante la Grande Rivoluzione Culturale Proletaria (1966-1976), egli divenne una delle figure 

importanti da epurare e fu arrestato nel 1967, morendo qualche anno dopo ancora in cella. Robert C. North, 

«Liu Shaoqi | Chinese Statesman», Encyclopedia Britannica, s.d., 

https://www.britannica.com/biography/Liu-Shaoqi. 
69 Trần Đăng Ninh (1910-1955) entrò a far parte del PCI nel 1936. Venne in seguito catturato dai francesi 

e liberato dopo il colpo di mano giapponese del 1945. Riprese le sue attività rivoluzionarie col VM, 

arrivando a essere membro della sua Direzione Generale. Fu responsabile degli affari di sicurezza interna 

del Partito. Nel 1951 divenne membro del Comitato Centrale del Partito dei Lavoratori del Việt Nam. 

Goscha, Historical Dictionary of the Indochina War (1945–1954): An International and Interdisciplinary 

Approach, 453–54. 
70 Capo di governo della RPC. Per maggiori informazioni vedere capitolo 1. 
71 Duiker, Ho Chi Minh, 374. 
72 Duiker, Ho Chi Minh, 381. 
73 Nikita Sergeevič Chruščëv (1894-1971) aderì al Partito Comunista Sovietico nel 1918, quando cominciò 

a intraprendere la sua carriera politica. Fu nominato Primo Ministro dell’Ucraina mentre era occupata 

dall’Armata Rossa e nel settembre 1953, sei mesi dopo la morte di Stalin, fu nominato Primo Segretario 
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disprezzo. Ciononostante, accettò di riconoscere diplomaticamente la RDV74. In quello 

stesso anno HCM diede istruzioni per creare ulteriori partiti protocomunisti in Laos e 

Cambogia in modo da ottenere un maggior supporto75. 

Nel 1951, la creazione del Đảng lao động Việt Nam (Partito dei lavoratori del Việt Nam) 

segnò il netto passaggio a un governo comunista di stampo maoista76. Si cominciò a 

raccogliere informazioni sulle persone, controllando il loro background familiare, lavoro, 

etnia e religione. Il ritratto di Hồ Chí Minh apparve sulle pareti degli uffici e sui 

francobolli. Furono pubblicati nuovi manuali scolastici, libri di storia, vennero fondate 

scuole di formazione per ufficiali e una serie di attività culturali77. 

Nel frattempo, gli Stati Uniti erano sempre più convinti dell’appartenenza di Hồ al 

comunismo internazionale78. Tuttavia, nonostante i segnali provenienti dalla gestione 

della RDV, Hồ Chí Minh di per sé fu un comunista ‘one of a kind’. In primo luogo, HCM 

non fu un teorico. Alla domanda di un visitatore straniero che chiese se volesse pubblicare 

articoli o libri ‘come fa il presidente Máo’, Hồ replicò: “Se c'è un argomento di cui il 

presidente Máo non abbia scritto, ditemelo: cercherò di colmare quella lacuna...”79. Infatti, 

per HCM la rivoluzione fu un fatto più organizzativo che letterario e per questo molti 

studiosi – e talvolta i suoi stessi contemporanei – lo liquidarono come un semplice 

professionista, piuttosto che come un teorico rivoluzionario. La distinzione non sembrava 

disturbarlo: i lavori ‘seri’ sulla dottrina o sulla strategia pubblicati in Việt Nam venivano 

solitamente prodotti dai suoi colleghi, in primis Trường Chinh80. Inoltre, Hồ Chí Minh 

era improntato verso un forte internazionalismo. A differenza di Võ Nguyên Giáp, dei 

membri del governo, del partito e persino di Máo Zédōng, HCM si formò principalmente 

all’estero81. Infine, quando HCM parlava utilizzava un linguaggio misto. Come riporta 

Lacouture, alcune volte si serviva della terminologia marxista-leninista, altre di uno stile 

proveniente dagli ambienti di sinistra degli anni ’20, altre volte ancora (a detta da alcuni 

suoi amici vietnamiti) di un linguaggio che “rientrerebbe nel social-confucianesimo”82. 

 
del Partito. Nel gennaio 1956 tenne il famoso ‘discorso segreto’ al XX Congresso del PCUS, denunciando 

i crimini di Stalin. Chruščëv ottenne la carica di Capo di Stato nel marzo 1958 e la mantenne fino al 1964, 

stabilendo un rapporto di pacifica, sebbene competitiva, ‘coesistenza’ con gli Stati Uniti. «Nikita 

Khrushchev (1894-1971)», Marxists Internet Archive, consultato 13 gennaio 2021, 

https://www.marxists.org/glossary/people/k/h.htm#khrushchev-nikita. 
74 Duiker, Ho Chi Minh, 375. 
75 Tra questi ci fu il Phatet Lao, che prese il controllo del Laos nel 1975. Il figlio di un burocrate vietnamita 

in Laos, Kaysone Phoumvihane (1920-1992), si unì a Giáp nella creazione dell'esercito del Pathet Lao. 

Goscha, Vietnam, 249. 
76 Goscha, Vietnam, 249; Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 377. 
77 Goscha, Vietnam, 291. 
78 Rotter, The Path to Vietnam, 85. 
79 Lacouture, Ho Chi Minh, 270. 
80 Duiker, Ho Chi Minh, 17–18. 
81 «Ho Chi Minh (1966)», Man of the Month (THE TWENTIETH CENTURY: CBS, 30 gennaio 1966); 

Mus, Ho Chi Minh, Le Vietnam, l’Asie, 188; Lacouture, Ho Chi Minh, 254. 
82 Lacouture, Ho Chi Minh, 246. 
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Oltre a ciò, molti studiosi riconoscono che il tratto caratteristico di HCM fu il suo 

pragmatismo83. Sembra che il partito non apparisse a HCM come un fine, ma come un 

mezzo. La caratteristica sorprendente della Rivoluzione d’Agosto fu l’anonimato del 

partito, in contrasto con l’assidua pubblicizzazione del PCC di Máo Zédōng. Tre mesi 

dopo la Rivoluzione, il PCI addirittura venne ‘sciolto’ a favore del nuovo fronte unito 

Liên Việt84, in modo da mantenere aperto al massimo il ventaglio delle forze disponibili 

per la lotta contro i francesi. Dopodiché il partito riemerse ufficialmente nel 1951, quando 

i tempi furono più opportuni, con un nome e uno scopo completamente vietnamita85. 

Il pragmatismo di Hồ Chí Minh portò alla nascita di pareri discordanti in merito alla sua 

condotta e soprattutto in merito alla sua onestà. Nel 1947, Paul Mus scrisse a un suo 

contatto che HCM, in quanto da lui ritenuto un ‘genio’, poteva agire solo sinceramente. 

Diametralmente opposta fu la visione di “alcune persone”, come dichiarato da Bernard 

Fall86 in un’intervista allo studio americano della XX Century Fox, le quali “dicono che 

Hồ reciti 24 ore su 24”87. Il fatto, comunque, non sembrò preoccupare i sostenitori più 

vicini a Hồ che, condividendo la medesima visione, appoggiarono la linea da lui tracciata. 

A tal riguardo, Võ Nguyên Giáp dichiarò che non era importante la sincerità stessa di Hồ 

Chí Minh, ma come il suo fascino fosse un valido strumento per raggiungere lo scopo 

ultimo dell’indipendenza88. 

Tuttavia, è incorretto affermare che Hồ fosse interessato al comunismo solo per fini 

nazionalisti. Egli fu un membro energico e addirittura plasmatore della comunità 

comunista internazionale. Inoltre, come presidente della RDV, egli intraprese una politica 

 
83 Alcuni sono Jean Lacouture, Paul Mus e Ruth Fischer (1895 -1961). Quest’ultima fu tra i fondatori del 

Partito Comunista Austriaco (KPÖ). Ruth inoltre fu uno dei membri di spicco anche del Kommunistische 

Partei Deutschlands (KPD). Tuttavia, il rapporto tra il Comintern e KPD si aggravò dopo una divisione 

interna della leadership del KPD e lei fu espulsa. Dopo che Hitler salì al potere fuggì a Parigi, dove visse 

fino al 1940. Successivamente si recò negli US, dove intraprese una carriera giornalistica per conto 

dell’Università di Harvard. Dopo la guerra, Ruth tornò a Parigi come cittadina americana. Tra le sue 

principali pubblicazioni, nel libro Von Lenin zu Mao. Kommunismus in der Bandung-Ära (1956), scrisse di 

HCM, ricordandolo come un personaggio pragmatico e internazionalista. Lacouture, Ho Chi Minh, 245; 

«Fischer, Ruth», Bundesstiftung zur Aufarbeitung, consultato 13 gennaio 2021, 

https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/de/recherche/kataloge-datenbanken/biographische-

datenbanken/ruth-fischer?ID=4286. 
84 Il fronte Hội Liên hiệp Quốc dân Việt Nam (Unione Nazionale Vietnamita) fu creato da HCM il 29 

maggio 1946. Per maggiori informazioni vedere capitolo 6. 
85 Lacouture, Ho Chi Minh, 259–60; Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 114. 
86 Bernard B. Fall (1926-1967), dopo che la madre fu deportata ad Auschwitz e il padre torturato a morte 

dalla Gestapo, a 16 anni si unì alla clandestinità ebraica francese che combatteva contro i nazisti. Dopo la 

Seconda Guerra Mondiale, Fall vinse una borsa di studio in America, dove iniziò a studiare il Việt Nam 

come candidato al dottorato di ricerca e seguì in persona le spedizioni francesi in Indocina per le sue ricerche. 

Come giornalista e storico, Fall concluse che la guerra in Việt Nam sarebbe stata impossibile da vincere 

per gli US. Proseguendo le sue ricerche in Việt Nam, Fall morì facendo scattare una mina mentre 

accompagnò in ricognizione dei marines. David Chanoff, «A Casualty Of War and Then of Love», 

Washington Post, 3 ottobre 2006, http://www.washingtonpost.com/wp-

dyn/content/article/2006/10/02/AR2006100201290.html. 
87 «Ho Chi Minh (1966)». Man of the Month (THE TWENTIETH CENTURY: CBS, 30 gennaio 1966) 
88 Tønnesson, Vietnam 1946: How the War Began, 28. 
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di riforma in piena conformità con i principi comunisti89. Cionondimeno, il suo spiccato 

patriottismo fu malvisto dal Comintern, che con gran difficoltà riuscì a imporgli il dovuto 

rispetto all’ortodossia marxista90. Allo stesso modo, l’appoggio al comunismo, unito alla 

sua apparente ‘indecifrabilità’, fu ciò che infine indusse anche gli americani a dubitare di 

lui. Il carattere nazionalista non bastò per colmare la posizione indefinita da lui occupata. 

Nel mezzo di un conflitto dicotomico quale la Guerra Fredda, il particolare status di Hồ 

Chí Minh non poteva trovare spazio. Il 20 maggio 1949 il Segretario di Stato Dean 

Acheson91 riportò: “Mettere in dubbio se Hồ [sia] tanto nazionalista quanto comunista è 

irrilevante”92. 

La divisione bipolare sovietico-statunitense impose uno schieramento netto e definito al 

quale Hồ, se non alla fine, non volle mai cedere pur di mantenere ogni possibilità aperta. 

L’ibridità politica di HCM non ebbe spazio in alcuna visione da parte di ambo i blocchi, 

ai cui occhi venne comunque inquadrato come l’‘altro’. William J. Duiker93 riporta un 

episodio (non certo) di un incontro tra HCM e Stalin nel 1952. Stalin indicò due sedie 

nella sala riunioni e disse: “Compagno Hồ Chí Minh, ci sono due sedie qui, uno per i 

nazionalisti e uno per gli internazionalisti. Su quale ti vuoi sedere?” Hồ presumibilmente 

rispose: “Compagno Stalin, vorrei sedermi su entrambe le sedie”94. 

 

 
89 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 120; Lacouture, Ho Chi Minh, 264. 
90 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 120. 
91 Per maggiori informazioni su di lui vedere capitolo 6. 
92 Reid, «FRUS 1949, The Far East and Australasia, Vol.7, part.1», 29. 
93 William J. Duiker, nato nel 1932, è un ex ufficiale del Servizio Esteri degli Stati Uniti che prestò servizio 

in Taiwan e in Việt Nam del Sud. Dopo aver lasciato il Dipartimento di Stato nel 1965, conseguì il dottorato 

di ricerca sull’Asia orientale presso la Georgetown University. Professore e autore di vari libri, si ritirò 

dall’insegnamento nel 2001, ma rimane professore emerito presso la Penn State University. «William J. 

Duiker: American Historian», peoplepill.com, consultato 13 gennaio 2021, 

https://peoplepill.com/people/william-j-duiker. 
94 Duiker, Ho Chi Minh, 375. 
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8 
Conclusioni 

 

A partire dalla seconda metà del XIX secolo, l’ondata imperialista francese coinvolse 

l’odierno Việt Nam, portando a una profonda crisi nella società vietnamita. Questo 

intenso periodo storico fu la culla di uno dei più importanti esponenti della storia del Việt 

Nam: Hồ Chí Minh (HCM). Egli, durante tutta la sua vita, cercò un modo per liberare il 

paese natio, prima dall’oppressione francese e poi dal dominio giapponese. Durante la 

Seconda Guerra Mondiale, Hồ vide un’opportunità per perseguire il suo obiettivo quando 

il governo americano stabilì operazioni d’intelligence in Asia per ostacolare l’avanzata 

giapponese. Nel 1944 egli riuscì a mettersi in contatto con gli americani e, da quel 

momento in poi, a collaborare con i servizi segreti statunitensi dell’Office of Strategic 

Services (OSS) per raccogliere informazioni sui giapponesi presenti nel territorio 

vietnamita. Sebbene fino al 1945 HCM fosse stato considerato una figura utile dagli 

americani, in appena cinque anni egli divenne un nemico da sconfiggere. 

Il contenuto riportato nei primi quattro capitoli di questa tesi, riguardante gli avvenimenti 

storici della prima metà del XX secolo, riflette la complessità del periodo della Seconda 

Guerra Mondiale e del suo dopoguerra. Ciò è indispensabile per comprendere la vita e la 

formazione politica di Hồ Chí Minh, tanto in Europa, ove la partecipazione ai dibattiti 

socialisti di Parigi segnò in modo indelebile la sua forma mentis, quanto in Asia, ove 

divenne agente dell’Internazionale Comunista (Comintern). In aggiunta, il quarto capitolo 

fornisce al lettore un’analisi sulla collaborazione tra HCM e gli Stati Uniti e sottolinea 

come essa risultò conveniente per ambo le parti. Infatti, l’OSS fornì addestramento e 

rifornimenti militari al Việt Minh (l’ampia organizzazione che univa tutte le forze 

patriottiche vietnamite per spodestare il potere coloniale francese). In cambio, 

quest’ultimo, oltre a provvedere l’alleato statunitense di una rete di informatori e uomini 

attivi in prima linea, attuò un sistema per il recupero dei piloti americani abbattuti nella 

giungla lungo il confine cinese. La cooperazione OSS - Việt Minh venne percepita 

positivamente dalla popolazione vietnamita, aumentando di fatto il prestigio nazionale di 

Hồ e del suo gruppo d’azione. Il rapporto che si instaurò fra HCM e gli agenti dell’Office 

of Strategic Services non si limitò alla formalità professionale. Infatti, egli strinse rapporti 

personali con alcuni di essi, fra i quali Archimedes Patti, dalle cui memorie si percepisce 

il sentimento di reciproca stima e rispetto. 

Questo elaborato ha cercato di individuare i possibili fattori che influenzarono tale 

cambiamento di percezione statunitense nei confronti di Hồ Chí Minh. Questi sono stati 

identificati attraverso l’analisi sia di fonti primarie, quali report dei servizi segreti 

recentemente declassificati e documenti d’archivio, sia di lavori dei principali esperti del 
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settore quali Marr, Gardner, Tønnesson, Duiker e molti altri autori. I fattori individuati 

nell’elaborato si possono suddividere sostanzialmente in tre punti: il definitivo appoggio 

statunitense ai francesi nelle loro mire di riconquista coloniale durante l’amministrazione 

Truman, il crescente sentimento anticomunista e alcune peculiarità della figura stessa di 

Hồ Chí Minh. Questo studio, quindi, fornisce una nuova prospettiva sulle relazioni tra 

Stati Uniti e Việt Nam antecedenti la Seconda Guerra d’Indocina, focalizzandosi sullo 

sviluppo dei rapporti statunitensi con Hồ. Inoltre, la presente tesi risulta proficua anche 

per la comprensione della geopolitica del Việt Nam e dell’intera area del Sud Est Asiatico 

durante l’arco di tempo affrontato. 

Il primo fattore fu l’appoggio americano ai francesi durante l’amministrazione Truman. 

Inizialmente, Franklin Delano Roosevelt si oppose fermamente al colonialismo, 

individuando come soluzione il sistema di Amministrazione Fiduciaria Internazionale. 

Tuttavia, già con la politica estera di Roosevelt si percepirono dei segnali contrastanti tra 

l’intento decolonizzatore e il perseguimento degli obiettivi strategici statunitensi. In ogni 

caso, dopo la morte improvvisa di Roosevelt nel 1945, il piano di Amministrazione 

Fiduciaria Internazionale per l’Indocina venne abbandonato dal suo successore Harry S. 

Truman. Egli, sebbene inizialmente avesse mantenuto un atteggiamento neutrale, preferì 

appoggiare una politica tesa a migliorare i rapporti con la Francia. Dunque, a detta di 

Acheson, la questione coloniale fu per gli Stati Uniti “una scivolosa buccia di banana”1. 

Se da un lato esisteva una sincera opposizione morale al colonialismo, dall’altro la 

cooperazione francese nell’Europa occidentale2 divenne sempre più importante rispetto 

al successo del nazionalismo vietnamita, in ogni caso contaminato dalla sua leadership 

comunista3. 

Il secondo fattore individuato, infatti, fu il crescente sentimento anticomunista e 

l’insorgere della Guerra Fredda, che azzerarono le possibilità di un riconoscimento 

americano della neonata Repubblica Democratica del Việt Nam. Se alla fine degli anni 

‘30 sarebbe potuto risultare vantaggioso indebolire gli imperi coloniali per ottenere un 

maggior accesso alle risorse economiche che le colonie offrivano, con la minaccia 

dell’Unione Sovietica come superpotenza le carte in tavola cambiarono: guadagnare 

l’appoggio dei suddetti imperi coloniali divenne fondamentale. Dunque, per evitare di 

inimicarsi la Francia, paese cruciale per salvaguardare il ‘mondo libero’ in Europa, gli 

Stati Uniti preferirono assecondare le richieste francesi in Indocina piuttosto che 

appoggiare il governo di Hồ Chí Minh. Ciò si tradusse, nel triennio ‘45-‘47, in una hands-

off policy che favorì il governo francese nel piano di riconquista dell’Indocina. Come 

evidenziato in questo elaborato, i rapporti franco-statunitensi influenzarono in modo 

cruciale la visione degli americani nei confronti del presidente vietnamita. Testimone di 

 
1 Gardner, Approaching Vietnam, 13. 
2 Gardner, Approaching Vietnam, 118. 
3 Rotter, The Path to Vietnam, 93. 
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ciò è la propaganda francese di diffamazione contro Hồ Chí Minh, nonostante i rapporti 

del Dipartimento di Stato avessero confermato la mancanza di prove a supporto della 

supposta collaborazione tra Hồ e Mosca propugnata dai francesi. Tuttavia, emerse un 

paradosso: mentre la sovranità francese in Indocina veniva gradualmente riaffermata a 

livello internazionale, la Francia non ebbe le forze necessarie per rioccupare 

effettivamente la colonia, dovendo quindi fare affidamento su aiuti esterni4. 

Sebbene la politica non-interventista attuata dagli Stati Uniti necessiti ancora di un’analisi 

più approfondita, è stato riscontrato come questa non potesse essere considerata 

solamente una strategia atta a evitare l’implicazione in Indocina, ma sottendesse di fatto 

una presa di posizione filofrancese. Sotto questo punto di vista, la questione filippina 

assunse un ruolo di particolare rilievo, poiché evidenziava la divergenza di interessi fra 

le Filippine e l’Indocina e la conseguente disparità nelle politiche adottate dagli Stati Uniti. 

Se da un lato le Filippine rappresentarono un territorio strategico per il quale si era reso 

utile rallentare il processo d’indipendenza, dall’altro, l’Indocina fu un punto focale in cui 

l’implicazione diretta sarebbe potuta risultare svantaggiosa e deleteria. 

Il precedente filippino non passò inosservato a Hồ Chí Minh, il quale fu disposto a porre 

l’intera Indocina sotto un’eventuale occupazione statunitense alla ‘maniera filippina’, 

ovvero quel processo di formazione sociopolitica attuato dal governo americano per 

avviare il popolo filippino all’autogoverno. Ciò è testimoniato da una conversazione con 

Patti avvenuta il 30 settembre 19455 e da vari comunicati indirizzati al governo americano 

nell’anno seguente. In una lettera destinata al presidente Truman, datata 16 febbraio 1946, 

Hồ scrisse: “Quello che chiediamo è stato concesso alle Filippine. Come le Filippine, il 

nostro obiettivo è la piena indipendenza e la piena cooperazione con gli Stati Uniti. 

Faremo del nostro meglio per rendere questa indipendenza e cooperazione redditizia per 

il mondo intero”6. Dall’ottobre del 1945 fino al febbraio del 1946 vi furono oltre undici 

tentativi di comunicazione da Hồ per Truman o per il Segretario di Stato7. La registrazione 

dettagliata di ciò che accadde a questi documenti sembra essere andata persa, ma è certo 

che Truman non rispose mai8. Il Dipartimento di Stato decise di archiviare i messaggi 

 
4 Tønnesson, The Vietnamese Revolution of 1945, 305. 
5 Nell’ultima conversazione tra i due, Hồ affermò che gli US aprirono la strada nelle Filippine. Domandò 

inoltre come mai i nobili princìpi per i quali gli americani combatterono la guerra si sarebbero dovuti negare 

al Việt Nam. Patti non ebbe alcuna risposta a tali domande. Patti, Why Viet Nam?, 367–69. 
6 Department of Defense. Office of the General Counsel. 8/24/1953-, Pentagon Papers. pp. C-95-97 
7 Tra queste, il messaggio di condoglianze per la morte del colonnello A. Peter Dewey (18 ottobre 1945), 

un appello radiofonico per ottenere un plebiscito nazionale (23 ottobre 1945), le richieste di scambi culturali 

(1° novembre 1945), di riconoscimento dell’indipendenza del Việt Nam (dicembre 1945) o dell’intervento 

delle Nazioni Unite (17 e 22 ottobre 1945), e due lettere che domandavano il sostegno statunitense verso il 

modello di indipendenza filippino con un appello alle Nazioni Unite (telegramma del 27 febbraio 1946). 

Department of Defense. Office of the General Counsel. 8/24/1953-, Pentagon Papers. p.C-65-101 
8 Prados, Vietnam, 21. 
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senza prendere alcuna iniziativa9, rendendo vani gli sforzi di HCM per convogliare la 

richiesta di autodeterminazione del Việt Nam agli Stati Uniti10. 

Le lettere inviate, la dichiarazione d’indipendenza basata sui medesimi principi espressi 

da quella statunitense, la ricerca di somiglianze con le Filippine e i numerosi colloqui con 

gli agenti dell’OSS: ogni espediente escogitato da Hồ per attirare l’attenzione americana 

e instaurare un rapporto costruttivo non venne semplicemente trascurato da Washington, 

bensì volutamente ignorato e accuratamente archiviato. Tale politica, come esposto nel 

capitolo sei, consentì agli Stati Uniti – almeno fino al 1950 – di non essere coinvolti 

formalmente nella questione coloniale vietnamita. Allo stesso tempo, supportò 

occultamente i piani di riconquista francesi. Infatti, come individuato in questo elaborato, 

il fine ultimo del governo americano fu di mantenere stabili i rapporti con la Francia, 

paese essenziale nella configurazione dicotomica della Guerra Fredda, tanto in Europa 

quanto in Việt Nam. 

Il terzo e ultimo fattore fu il carattere stesso di Hồ Chí Minh, il quale portò gli americani 

a dubitare di lui e in seguito a considerarlo come un nemico. L’aspetto ambiguo – secondo 

gli americani – di Hồ Chí Minh è testimoniato dagli svariati nomi e pseudonimi usati nel 

corso della sua vita, ma anche dalla difficoltà di comprendere fino a che punto si spingesse 

il comunismo e il nazionalismo del presidente vietnamita. Sin dal principio Washington 

fu diffidente, vista la precedente carriera di Hồ nel Comintern. Inoltre, l’ostacolo 

maggiore per gli Stati Uniti nel capire Hồ Chí Minh e il suo modo di pensare è 

riconducibile al suo stesso carattere camaleontico e al suo background socioculturale 

vietnamita. Quest’ultimo non venne preso in considerazione e analizzato debitamente, 

risultando nell’incomprensione verso lo ‘zio Hồ’ (appellativo con il quale la popolazione 

si riferiva a Hồ Chí Minh), profondo conoscitore della dottrina confuciana e della storia 

dello stesso Việt Nam. In aggiunta, in una situazione globale in cui la divisione bipolare 

sovietico-statunitense imponeva uno schieramento netto e definito, il carattere ibrido 

della politica di HCM non poteva essere contemplato. Etichettando il presidente 

vietnamita come comunista, gli americani segnarono il destino della Repubblica 

Democratica del Việt Nam (RDV): i comunisti non avrebbero potuto governare il Việt 

Nam. 

Come evidenziato nell’elaborato, tali fattori influenzarono la percezione delle autorità 

americane riguardo al leader vietnamita, il quale inizialmente era stato un collaboratore 

degli stessi agenti segreti statunitensi, portando addirittura a definirlo come una minaccia. 

Come riportato nel capitolo sei, l’atto finale che decretò Hồ Chí Minh nemesi 

“dell’indipendenza dei nativi in Indocina”11 fu il riconoscimento della RDV da parte della 

 
9  Patti, Why Viet Nam?, 358; Herring, «The Truman Administration and the Restoration of French 

Sovereignty in Indochina», 113. 
10 Rotter, The Path to Vietnam, 100. 
11 Petersen et al., «FRUS, 1950, East Asia and the Pacific, Vol.6», 1976, 711. 
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neo-Repubblica Popolare Cinese e dell’URSS. La visione nordvietnamita nei confronti 

degli Stati Uniti invece si definì con chiarezza al VI plenum del partito, tenutosi tra il 15 

e il 18 luglio 1954, in concomitanza col termine della Conferenza di Ginevra12. Qui, in 

linea con la Dottrina Ždanov, attuata dal governo nordvietnamita ancora nel 1948, “gli 

imperialisti americani” vennero decretati come i principali, e pericolosi, nemici del 

popolo vietnamita13. 

La Prima Guerra d’Indocina cessò a seguito degli Accordi di Ginevra, ma sarebbe 

trascorso solo un anno prima dell’inizio della Seconda Guerra d’Indocina. Dopo il ritiro 

definitivo delle truppe francesi dal Sud del Việt Nam14, gli Stati Uniti continuarono a 

fornire sempre più sostegno al governo del cattolico Ngô Đình Diệm, il quale venne 

nominato Presidente della Repubblica del Việt Nam15. Con le elezioni mancate nel 1956, 

la RDV e la Repubblica del Việt Nam intrapresero due percorsi diversi. A nord fu attuata 

una devastante riforma agraria 16  e promulgata una nuova Costituzione, tutt’oggi il 

documento fondante del Việt Nam17, che assicurò la supremazia del Lao Động. A sud, 

invece, Ngô Đình Diệm instaurò un regime che controllava il governo, la magistratura e 

tutto il sistema burocratico e amministrativo. I rapporti diplomatici tra le due Repubbliche 

peggiorarono, e le attività di guerriglia comuniste si intensificarono nei territori del Việt 

Nam del Sud, provocando altre due vittime militari statunitensi (avvenute a distanza di 

14 anni dalla tragica morte del colonnello Dewey nel 1945)18. Nel 1960 gli US inviarono 

ulteriori aiuti militari al governo Diệm. In risposta venne creato il Mặt trận Dân tộc Giải 

phóng miền Nam Việt Nam (National Liberation Front of Southern Vietnam – NLF), 

 
12 La Conferenza di Ginevra si tenne dal 26 aprile al 21 luglio 1954, e vi parteciparono rappresentanti dalla 

Cambogia, RPC, Francia, Laos, Regno Unito, Stati Uniti, URSS, RDV e lo Stato del Việt Nam. A termine 

di essa furono emessi gli Accordi di Ginevra (non vincolanti), relativi al Việt Nam che consistevano in tre 

accordi militari, sei dichiarazioni unilaterali e una Dichiarazione Finale. Le disposizioni principali furono 

il cessate il fuoco e la divisione del Việt Nam in due -temporanee- aree territoriali distinte. Fu inoltre 

stabilita la necessità di elezioni per riunificare il paese. Il governo dello Stato del Việt Nam, sostenuto dagli 

Stati Uniti, non firmò la Dichiarazione e rifiutò di tenere elezioni nazionali in consultazione con la RDV. 

«Geneva Accords | History of Indochina», Encyclopedia Britannica, s.d., 

https://www.britannica.com/event/Geneva-Accords. 
13 «Nội dung chính sách thành tựu», Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (Vietnam Government Portal), 

consultato 7 novembre 2020, 

http://chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/noidungchinhsachthanhtuu?categoryId=797&articleId=10

000630. 
14 Parigi ritirò le sue truppe prima della data prevista per la riunificazione. Ora la Francia, unica firmataria 

assieme al VM degli Accordi di Ginevra, era la sola potenza garante. Ritirando quel mezzo di ‘pressione’, 

il governo francese lasciò a Diệm mano libera per rimandare il referendum sine die. Né Mosca, né Pechino 

si pronunciarono per far valere i diritti di Hà Nội. Jean Lacouture, Ho Chi Minh, 1987a ed., I gabbiani (Il 

Saggiatore, s.d.), 305–6. 
15 Goscha, Vietnam, 286. 
16 Riforma attuata dal 1954 fino al 1956 che portò a una serie di proteste e al consenso da parte del Partito 

di pubblicare i rapporti completi sugli abusi attuati durante la riforma agraria, comprese le informazioni 

sull’uso della tortura, sulle esecuzioni e sull’esistenza dei campi di concentramento. Inoltre, il popolo 

nordvietnamita richiese una nuova Costituzione per la tutela delle libertà individuali, che però si scontrò 

con l’obiettivo del Partito di creare una Costituzione che permettesse alla RDV di passare alla fase di 

‘dittatura democratica popolare’. Goscha, Vietnam, 295–96. 
17 Goscha, Vietnam, 298,451. 
18 Patti, Why Viet Nam?, 462–65. 
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volgarmente conosciuto come ‘Việt Cộng’. Questo appellativo significa letteralmente 

‘vietnamiti comunisti’, nonostante il NLF fosse un’alleanza tra gruppi e movimenti 

diversi, tra cui alcune organizzazioni buddhiste, cattoliche e caodaiste19. Tra un costante 

aumento delle forze militari americane, le proteste buddhiste20 e l’assassinio di Diệm21, 

alla fine il 2 agosto 1964, la U.S.S. Maddox, battendo il Golfo del Tonchino, riportò di 

aver subito un attacco nordvietnamita in acque internazionali22. Tale casus belli fu la 

scintilla che portò al conflitto conosciuto come Seconda Guerra d’Indocina o Guerra del 

Việt Nam. Solamente quando furono declassificati i documenti ufficiali negli anni 2000 

fu reso noto che tale attacco non avvenne, e che in realtà il cacciatorpediniere americano 

navigava nelle acque territoriali della RDV, all’epoca non riconosciute come tali dagli 

Stati Uniti23. 

Il coinvolgimento statunitense segnò il popolo americano e vietnamita in modo 

indelebile 24 . Gli Stati Uniti guardarono sempre con diffidenza Hồ Chí Minh 25  e, 

nonostante i tentativi di mediazione26, egli fu visto come un nemico fino al giorno della 

sua morte, avvenuta il 2 settembre 1969, esattamente nello stesso giorno in cui 24 anni 

prima egli aveva proclamato il Việt Nam indipendente. Dopo altri sei anni di orrori e 

un’immensa perdita di vite umane, nel 1975 la guerra terminò: il 2 luglio del 1976 il Việt 

Nam fu ufficialmente riunificato27. Negli anni successivi, Sài Gòn venne ridenominata 

Hồ Chí Minh City, in onore dello ‘zio Hồ’, mentre a Hà Nội le autorità seguirono 

l’esempio dei sovietici erigendo un imponente mausoleo in cui collocarono la salma 

imbalsamata del presidente, contro la volontà stessa di Hồ. Infatti, nel suo testamento, Hồ 

Chí Minh espresse la volontà che le sue spoglie fossero cremate e le sue ceneri sparse per 

il paese. Anche i modesti alloggi di Hồ Chí Minh erano in netto contrasto con tale 

testimonianza architettonica del potere comunista e del suo culto pedagogico. Tuttavia, 

 
19 La lista completa delle organizzazioni aderenti è consultabile nel libro di Minh Hồng Hà e Nam Tiến 

Trần, Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam Việt Nam (1960-1977) (Thành phố Hồ Chí Minh: Nhà xuất 

bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2010), 29.  
20 La comunità buddhista interpretò le leggi anticomuniste di Diệm come pro-cattoliche, avviando una vera 

e propria crisi religiosa alla quale Diệm rispose con il pugno di ferro. Goscha, Vietnam, 317–18. 
21 Nel 1963, insoddisfatto della mancanza di progressi di Diệm nel reprimere l'insurrezione guidata dai 

comunisti nel Việt Nam del Sud, il presidente John F. Kennedy appoggiò un colpo di stato militare che 

portò all'uccisione di Diệm e di suo fratello minore, mentre un terzo fratello fu giustiziato pochi mesi dopo. 

Marr, Vietnam 1945, 546. 
22 Robert J. Hanyok, Spartans in Darkness: American SIGINT and the Indochina War, 1945-1975, 177:230. 
23 Marr, Vietnam 1945, 546. 
24 Osborne, Southeast Asia, 222. 
25 Patti, Why Viet Nam?, 424. 
26 Come ad esempio il colloquio tra il docente e deputato Giorgio La Pira (1904-1977) e Hồ Chí Minh. In 

quell’occasione HCM garantì d’essere pronto a stringere un accordo di pace, fornendo una serie di richieste 

come base di future negoziazioni. Tuttavia, quando La Pira riferì tali intenzioni a Washington, il Segretario 

di Stato Dean Rusk (1909-1994) rispose che le sue ‘antenne’ gli dicevano l’opposto. Al termine della guerra, 

i punti stabiliti nella dichiarazione congiunta di pace rispettarono le stesse richieste avanzate da Hồ a La 

Pira durante il loro incontro. Lacouture, Ho Chi Minh, 318; Pierluigi Vito, «Storia, quell’incontro di Giorgio 

La Pira con Ho Chi Minh», TG2000, 13 novembre 2020, https://www.tv2000.it/tg2000/video/storia-

quellincontro-di-giorgio-la-pira-con-ho-chi-min/. 
27 Patti, Why Viet Nam?, 474. 
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questa fa parte di un più ampio culto della personalità che il partito costruì intorno allo 

‘zio Hồ’ sotto forma di rituali, musei, iconografie e biografie. Insegnanti, libri di testo, 

documentari, francobolli e immagini raccontano la storia del padre fondatore della 

nazione. Nel maggio 1975, in uno straordinario tentativo di distruggere il passato, le 

autorità comuniste sequestrarono 100.000 libri e ne bruciarono molti pubblicamente, 

mentre nei nuovi libri di testo gli storici del partito presentavano Hồ e il suo Việt Nam28. 

In conclusione, la via di Hồ Chí Minh, com’è stato messo in risalto in questa tesi, fu 

contraddistinta dal carattere ibrido della sua politica, che non trovò spazio nel contesto 

globale della Guerra Fredda. Allo stesso modo, l’ambiguità strategica adottata da Hồ nel 

tentativo di far valere con ogni mezzo possibile la causa indipendentista vietnamita a 

livello mondiale giocò infine a suo sfavore. Anche gli Stati Uniti avevano mantenuto una 

politica vaga per riuscire a trarre profitto dal problema coloniale in Indocina. Tuttavia, 

alla fine fu il Việt Nam, già in una posizione svantaggiosa, a subire appieno gli effetti 

della politica dettata dalle potenze globali. Il 2 settembre del 1945, Hồ Chí Minh dichiarò 

il Việt Nam indipendente. Una dichiarazione che, per quanto cercasse di essere risonante, 

venne silenziata da quelle nazioni che, direttamente o indirettamente, vollero beneficiare 

dei territori ancora riconosciuti internazionalmente come Indocina. Nonostante tutto, ciò 

non fermò il profondo desiderio di Hồ, il quale si impegnò in uno scontro di resistenza – 

probabilmente evitabile – al fine di realizzare il sogno di per vedere nuovamente la sua 

patria libera. 

  

 
28 Goscha, Vietnam, 382–442. 
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