
Tavola rotonda sul film di Gianni Puccini sui Cervi 
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AHa *at>o/a rotonda — tenutasl 

nella redaztone milanese dellUnlth 

— parteclpano: Pietro Bianchl, cri-

tlco cinematografico e letterario del 

« Glorno » e presldente del Sindaco-

to nazionale glornallsti cinemato-

graficl; Renzo Bonazzl, sindaco di 

Reggio Emilia; Ugo Caslraghi, cri-

tico cinematografico deHTJnita; 

Massimo Cervi, contadlno; Lisa Ga-

stonl attrlce; Gianni Puccini, see-

neggiatore e regista di «I sette fra-

telli Cervi n. 

Lisa Gastoni 

CASIRAGHI: Siamo qui, nella re-
dazione dell'Unita milanese, davantl 
a un registratore, per parlare libe-
ramente e, direl, famlHarmente di 
un film che abbiamo atteso per 
tantl annl. Vorremmo sentire da 
Massimo Cervi come la famlglia 
Cervi ha accolto l'opera, da Lisa 
Gastoni come ha vlsto 11 personaggio 
dl Lucia Sarzi, dal sindaco di Reg
gio Emilia (che e stato un animato-
re del circoll del cinema, un compe-
tente dunque) come la sua cltta ha 
risposto al film, e da Gianni Pucci
ni come risponde, lui, a certi rilievi 
della critica. Pietro Bianchl ed io 
non faremo da moderatorl, ma cer-
cheremo piuttosto dl stimolare la 
discussione. Forse e 11 caso di sa* 
pere, prima d'ognl altra cosa, come 
11 film sta andando In Italia. 

PUCCINI: Plnora, a due mesl dalla 
«prima», 11 film ha lncassato piu 
dl 400 milioni. Non rlscuote dap-
pertutto lo stesso successo. In Emi
lia, In Toscana, nel nord in genera-
le, va evidentemente meglio che nel 
centro-sud, dove perft ci sono anche 
del risultati positivi veramente inat-
tesl: a Cagliarl, per esemplo, e In 
Sicilia. 

BIANCHI: Non e un film facile. 
La sua estrema onesta, l'assenza to-
tale di motivl demagogicl, o dl 
basso sentimentalismo, Io rendono 
dl difficile lettura. Un rimprovero 
che lo muovo aU'amico Puccini non 
e dl ordine estetico, e dl ordine 
didascalico: perche 11 film, che e 
epico, non e cosl didascalico come 
ce ne sarebbe stato forse bisogno. 

La cosa che mi commuove di piu 
e in fondo la generosita del fratel-
11 Cervi e dl Aldo proprlo verso 
I nemici, in un luogo dove da parte 
fascista si arrlv6 veramente a una 
faziosita spaventosa, a una crudelta 
efferata, a una vera sete di sangue. 
II loro tornare a cosa e anche tipi-
co: 1 contadinl, sia pure svegli e 
avanzati, non potevano mal lmmagi-
nare veramente che cosa fossero 1 
tedeschi e I fascisti dl casa nostra. 
quegli c Italian!» dl quel tipo 11 

MASSIMO CERVI: Io sono loro 
cuglno e dopo la tragedia ho lascia-
to la mia casa e sono andato ad 
aiutare le donne a tirar su 1 bam
bini. In oerto senso vi sono stato 
accolto come nuovo capofamiglia, 
perche Alcide era gia vecchio e e'era-
no undid bambini e tante cose a 
cul pensare A not Cervi 11 film e 
piaciuto L'abbiamo vlsto non sol 
tanto In serata dl gala, ma diverse 
volte dopo Tuttl, eccetto 11 vecchio, 
che nessuno di not si e sentito di 
spingere Not non siamo del critic!, 
perche siamo del lavoratorl: per6 
come sostanza, come contenuti, la 
verita della loro vita Ce. Certo cl 
eono tante cose che sono un po* 
mutilate, si pensava che la trattazlo-
ne fosse piu ample: non e solo 
l'oplnione mia, ma dl tantl. 

BONAZZI: Ho mcontrato proprlo 
qualche glorno fa un compagno che 
aveva conoscluto personalraente Al 
do e ml dlceva che secondo lui 11 
carattere e stato colto perfettamen 
te: quelle sua declsione e anche. 
on poco, temerarieta Insomma il 
ritratto dl Aldo corrlsponde 

GASTONI: Quando no miziato u 
film sapevo poco della famlglia Cer 
TL Quando sono airtvata In Emi
lia e no comlnciato a sentlme par
lare dalla gente, a scoprire a poco 
a poco com'erano, la cosa che piu ml 
ha commossa e state la loro natu
re dl uomlnL di persone che appun-
to, avevano scelto quelle loro 
strada per motivl umani soprattutto 
Per me quest! sono 1 vert erol delis 

storla, coloro che in qualsiasl me
mento partono da una fede dentro 
e basta, senza influenze, senza nien 
te, per una necessita. 

Lucia Sarzi l'ho conoscluta In 
ospedale a Modena, proprlo negli 
ultimi tempi, durante la lavorazione 
del film. E devo dire che di tutti 
i ruoli che ho fatto, e probabil-
mente di tutti quelli che mi saran 
no proposti da adesso, anche se sa-
ranno piu notevoli da un punto di 
vista strettamente cinematografico, 
questo e stato e sara il piu impor-
tante. 

Quando l'ho incontrata lo, era 
gia consunta, e morta due mesl fa 
a 47 anni. E mi diceva: resister6 
fino alia prima del film, vedrai 
(e cosl in un certo senso e stato). 

BIANCHI: Le donne reggiane era-
no tutte cosl. Anche Aldo era un 
personaggio d'eccezione, perche usci-
re dalle elementarl di un paese di 
campagna e arrivare a leggere la 
Riforma sociale di Einaudi, non era 
cosa intellettualmente da poco; dun
que la sua intelligenza era piu che 
normale, non bastava 1'entusiasmo, 
se fosse vissuto era un tipo di cui 
avremmo sentito parlare, perche* 
aveva quel grande dono che e la per
sonality e ci6 si vede, nel film, nel 
senso del temperamento, piu forse 
che dell'intelligenza 

PUCCINI: Certo qualcosa cl e ri-
masto, come si dice, nella penna: 
e'era tanto da raccontare e 11 film 
ha un carattere estremamente sinte-
tico. Molte cose dunque vengono da
te in modo inevitabilmente allusivo. 
Ma non sono d'accordo completa-
mente che — come hanno os-
servato alcunl critici, tra cul Casl 
raghi — non sia venuta fuori ab-
bastanza la cultura di Aldo. Aldo 
Cervi viene presentato, nel film, 
mentre legge un libro ad alta voce a 
uno del fratelli, il maggiore: evi
dentemente un libro di economia; 
legge mentre la radio suona una can-
zoncina e il fratello piu frivolo ci 
balla sopra; poi la radio legge una 
cosa sportiva e lui non ascolta per
che seguita a leggere. Vol sapete 
molto bene che gli esercenti ltaliani 
sopportano un film americano di 
tre ore, ma non uno italiano. Se 
gll d6 un film oltre 1 tremila me-
tri, tagliano loro di loro iniziatlva. 
Dentro queste forche caudine cl sia
mo dovutl muovere con tutte le o-
missioni e i limit! che ne derivano. 

Ma continuiamo con la cultura 
dl Aldo. Intanto viene presentato in 
questo modo; poi la sua conversio-
ne, sia pure sintetizzata, awiene at-
traverso 1 libri; e appena uscito dal 
carcere, che cosa fa se non tentare 
di far leggere la gente? 

CASIRAGHI: E* una questlone quall-
tativa, secondo me, cioe in ultima 
anallsi artistica. Cl sono del film 
che cominciano e finiscono prima 
del titoli di testa.come 72 selvaggio 
con Marlon Brando; la sequenza 
d'apertura del motociclistl che sfa-
sciano tutto e piu forte delTintero 
film che seguira poi. Cosl, qui, Aldo 
Cervi che chiede di Lucia chiaman-
dola la asignora artista» e piu 
vero di quando maneggia i libri. 

A proposlto di sintesi, poi. la con 
cezione di far vedere, In certo sen
so, la vicenda del fratelli Cervi dal 
punto dl vista dl Lucia Sarzi, un 
personaggio «estraneo» (fino a un 
certo punto, s'intende), a me place. 
Anche se viene sacrificato il perso
naggio di Lucia, su cui si dovreb-
be fare un film intero: basta leg
gere la sua autobiografia — che e 
stata pubblicata da I'Unita in sua 
memoria pochl giornl dopo !"uscita 
del film a Reggio — per renderci 
conto che tutto 11 lavoro dl staffet-
ta di Lucia, e tutto 11 suo trasci-
narsi dietro le donne, e stato sacri
ficato e giustamente, dato che 11 
film qui era un altro 

PUCCINI: C16 investe. naturalmen 
te, un problema generate del film, 
e non sono lo il piu adatto a giu-
dicarlo, anche se sono quello che 
ha piu voglia di dlfenderlo e non 
certo per ragionl estetiche: direl per 
ragioni un no' di moralista e un 
po' di milltante politico. Tu, Cast 
raghi, hai rilevato, nella tua re 
censione, che 11 film ti sembra piu 
patriottico che politico. E lnvece 
qui pub nascere il dlscorso dell'in 
fluenza sui giovani: a mio awiso 
11 nostre tentativo e stato di fare 
un film fortemente politico anche 
se abbastanza obtettivo e onesto 
da non essere fazioso e parziale 
Non a caso. abbiamo cercato di tro 
vare certe analogie tra la problema 
tica dl allora e quella d'oggl, al 
punto che cl sono nel Aim citazlo-
nl testuall da Regis Debray e da 

Pietro Bianchl 

Che Guevara, che stranamente nes-
sun critico ha colto. Ora il fatto 
stesso che non siano state rilevate 
e positivo, vuol dire che son state 
immesse nella materia in modo le-
gittimo, perche la problematica e 
eternamente la stessa: cioe e'e sem-
pre una parte che vuol andare ol
tre, che vuol rompere certe barriere, 
e un'altra che, altrettanto legittima-
mente, e piu «realistica», anche 
se forse piu statica. 

BONAZZI: Dietro questo problema, 
dietro le discussion! fra 1 Cervi e 
il CLN mostrate dal film, ci sono 
del motivi politic! e storici molto se-
ri, propri della resistenza emiliana 
e probabilmente ancora non risoltl 
nel senso di una comprensione di 
tutte le loro component!. Perche e 
vero, alcunl lTianno rilevato, che la 
Resistenza armata nell'Emilia ha ri-
tardato rispetto ad altre zone, men
tre poi quando si e diffusa e stata 
piu organizzata, impegnata, efflcace 
Ce stato un periodo In cui l'orga-
nizzazione politica, che era molto 
piu solida, molto piu matura che 
da altre parti, ha impegnato una di
scussione con la gente, con le varie 
component! di ribellione che veniva-
no alia luce nel momento della cadu 
ta del fascismo, per arrivare al mas 
simo di unita e dl chiarezza; e il 
ritardo, se si pu6 chiamare cosl, 
e stato principalmente determinate 
dalla necessita di arrivare a que
sto livello. 

Un altro aspetto del film che vor-
rel sottolineare e che mi sembra sia 
awertito soprattutto dal pubbllco 
piu giovane: il film delinea un ti
po, diciamo cosl, di moralita, di 
legge di comportamento umano, che 

Renzo Bonazzl 

Gianni Puccini 

e diversa e molto vicina alia sensl-
bilita del giovani e non e una mo
ralita primitiva, contadina; per e-
sempio il comportamento, il rappor-
to che Aldo stabilises con la mo-
glie e con Lucia e che e awertito 
subito come un rapporto, non so
lo schietto e sincero, ma anche co
me un rapporto che propone un 
diverso modo di regolare 1 rappor-
ti umani Ed e solo un momento 
del film, ma poi e'e tutto il cllma 
della famlglia, 1 rapporti persona-
11 fra 1 suoi componenti, la ma 
dre che ha una importanza tanto 
profonda nella loro formazione. 

CASIRAGHI: Ancb'io perO, come 
Bianchl, penso che la lettura di que
sto film sia piuttosto difficile per 
1 giovani Appunto perche, com'e 
stato rilevato. manca una prepara 
zione elementare a questo modo di 
vedere la storia. un modo civile, un 
modo cosl disincantato, dlrei anche 
un modo laico D film, pur non 
avendo affatto 11 difetto di voler 
santif icare la resistenza. o tanto me 
no di giubilarla, pub ingenerare 
una sensazione, proprio da que
sto suo tono cosl staccato, cosl 
civile di guardare 1 fatti, come di 
sconcerto. I giovani, forse anche 
per 11 fatto che tormentosamente 
stanno cercando dl prendere co-
scienza dl questo fenomeno che 
ha contrassegnato di riflesso an
che la loro attuale sltuazione. si 
sentono ancora estranei a quests 
realta perche non ne hanno gli stru 
menti, perche non hanno conosciutc 
le cause dlrette 

BONAZZI: Un grande afflusso di 
giovani ha caratterizzato la prole 
zione del film a Reggio Emilia, In 
partlcolare negll ultimi giornl Gli 
studentl hanno accolto con estremo 
Interesse llnvito a partecipare alle 
prolezlonl riservate alle scuole, che 
rAmministrazione comunale ha or-
ganlzzato in coUaborazione col Prov-
veditore agli Studi nei giornl 13, 
14, 15, 16 e 18 marzo. 

Al ragazzl e stata consegnata una 
scheda dl presentazione del film e 
il Proweditore dal canto suo ha pro 
messo un referendum da or.ganiz-
zarsi nelle scuole per raccogliere il 
giudlzio sul film. Sara interessan-
te vedere i risultati del referendum 
quando sara ultimato. -

BIANCHI: La dimensione eplca e 
difficile. Tu, Gianni, non hai fatto 
un film western, cioe, per capir-
ci, un film d'azione con degli eroi 
del nuovo Risorgimento, e non hai 
fatto neanche un film all'america-
na estremamente lungo, minuzioso 
da spiegare. Secondo me hai avuto 
davanti agli occhi 1 modelli della 
grande scuola russa: naturalmente 
quando Eisensteln e Pudovkin face-
vano quei film, tutti sapevano di 
che cosa si trattava, invece davanti 
ai giovani fratelli Cervi, per chi non 
sa la storia, questa epiclta diventa 
difficile. 

PUCCINI: Pub darsi che 11 film va-
da didatticamente integrate Bian
chl parla di film epico e ha ragio-
ne: e una scelta per cui il film e 
povero dl didascalicita: perb pub 
darsi che integrato da discussioni, 
colloqui con gli adulti, ricerche au-
tonome, 11 suo effetto totale lo ab-
bia anche sui giovani, abbia cioe 
questo peso, questa capacita di le-
zione figurata; e spero vivamente 
che quello che sara il suo successo 
futuro sara soprattutto un succes
so di lavoratorl e di giovani che 
potranno permettersi di andarlo a 
vedere quando costera meno. Di que
sto sono fermamente convinto, cioe 
al di la della sua ottima partenza, 
io faccio del pronostici ancora piu 
favorevoli al film sul piano econo-
mico quando interverra questa se-
conda ondata che per ora evidente
mente ha partecipato molto parzial 
mente 

BIANCHI: No, la prima vlslone non 
e certo rappresentativa dal punto di 
vista cinematografico italiano, per 
niente, e settoriale. Vale soltanto co 
me senso, come curiosita, come di-
vagazione serale. 

PUCCINI: Nelle prime di Roma, per 
esempio, ancora il film non ha 
«sfondato». Ma quando si awici 
nera ai veri romani, a quelli che 
nelle osterie, proprio come in Emilia 
dibattono a modo loro 1 grand! 
problem! sara diverso. 

BIANCHI: Quando stavo a Roma, 
avevo preso casa al Gianlcolo ap-
posta, tanto sono sicuro che l*unl 
ca realta italiana e questa qui. Ecco 
perche ml piace 11 tuo film, perche 
e risorgimentale; anche 11 dlbattito 
dl scelta politica, e un dlbattito di 
alto livello; e Aldo Cervi fa pensa 
re a Pisacane. Pisacane e Garibaldi 
che non riesce: e tutto 11, la stesss 
cosa. 

CASIRAGHI: Per me I'importanza 
e anche la difficolta di questo film 
e che i sette fratelli Cervi non so 
no soltanto sette persone, che sono 
state fucilate tutte insieme, anzl di 
rei che quando arriviamo alia fine 
del film quasi ci dimentichiamo 
che sono sette fratelli, sono sette in 
sieme piu un ottavo. Ma il valore 
di questa loro esperienza e dl esse 
re una esperienza totale, cioe tanto 
piii il sacrlficio del Cervi pub lnse-
gnare, in quanto pub dire semplice-
mente ai giovani come si combatte, 
come si muore, come si vlve. Questo 
il film e riuscito a dlrlo. 

GASTONI: Io vorrei concludere con 
una sensazione dl spettatrice, che 
mi sembra augurale per le fortune 
del film. L'ho vlsto 11 primo glor
no a Roma e al primo spettacolo del 
pomeriggio; entro 1 priml ventl mi-
nut! la sala era plena e la gente 
s'interessava e si commuoveva. Pen-
so perche, prima che un film poll 
tico e politicizzato, e una parte 
della storia dltalia, un racconto 
pieno dl sentimento, di nostalgia 
familiare. di umanita. 

BIANCHI: SI, ma 11 pregio fonda-
mentale del film e la forza stilisti 
ca. Per ragionl sue, Puccini ha fat 
to una scelta come artista, ed e lo 
gico. Ha realizzato una specie dl 
cattedrale, con figure che si atteggia-
no in modo perfetto. Ma tu, Gian 
nl, lo sal meglio di me: le catte 
drali sono opere collettive, non so 
no come a Firenze il capolavoro di 
una aristocrazia mercantile, e si 
vede benlssimo che t fiorentinl leg 
gevano la storia della Bibbia sui 
portoni delle cattedrali come adesso 
la gente legge le storie nel film. So 
lo che lltalia dl oggl e abituata ad 
altre letture. 
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L'UNITA D E L F N L 
PORTA 
ALLA VITTORIA 
LA RESISTENZA 
VIETNAMITA 

Ugo Castraghi 

II momento che certo meglio di ogni altro ca 
rafterizza I'eroica « guerra di popolo > che i sud 
vietnamiti condocono contro I'aggressore statoni 
tense e qoello deH'onita politica e ideale, di rotte 
le organizzazioni del paese. espressa nel Fronte Na 
zionale di Liberazione. Sorto nel dicembre del 196C 
sulla piattaforma di un programme che vedeva a 
orimo posto la lotta armata contro I'invasore ame 
ricano. il FNl del Vietnam del Sud esprimeva nel 
•o stesso tempo una reale e concreta prospettivc 
politica per il futuro del paese. Una prospettivc 
che — proprio per il fatto di essere unitaria, vale e 
dire di non escludere dalla realta deH'oggi e de 
domani nessona delle forze politiche democratiche 
esistenti nel paese — ha raccolto attomo al pro-
gramma del Fronte la totalita della popolazione. 
Ed e sintomatico rilevare come questa matrice oni-
taria che costituisce la struttura portanle della 

Resistenza vietnamita contro rimperialismo, abbia 
'a stessa radice di quella che fu <a Resistenza ita
liana al nazifascismo: la volonta di tutto un popolo 
nel respingere I'invasione straniera, la sua aspi-
-azione alia liberta, la sua ansia di progresso umano 
? sociale, di dignita. 

Di questa unita politica i dingenti del Fronte 
ian sempre saputo gelosamente conservare le ca-
a'teristiche e I'autonomia; ed e in questa unita — 

attorno alia quale si raccoglie I'mtero popolo del 
Sud-Vietnam — che deve identif icarsi il « segreto » 
della resistenza vietnamita. il perch6 — come e stato 
detto — « le formiche hanno vinto il bulldozer ». 

Nelle foto, dall'alto in basso: una riunione, 
nella giungla. dell'esecutivo del Fronte Nazionale 
di Liberazione del Vietnam del Sud; giovani com-
battenti partigiani durante la difesa di Hue; un 
mitragliere dell'FNL in azione nella zona degli Alti-
Diani centrali 
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