
TV. La storia del Paese in 500mila ore di immagini finalmente pronte al recupero 

Nasce r«Italiateca> 
LaRairiapre 
40 anni di archivi 
Una piccola task force e al lavoro da un anno per progetta-
re il riordino dell'archivio d l̂la Rai: interi palazzi pieni di vi-
deocassette, stanze e stanze con la documentazione carta-
cea di 40 anni di tv. La piCi grande memoria per immagini 
della storia recente del nostra Paese diventera presto un 
patrimonio disponibile per gli studiosi e per la commercia-
lizzazione, E grazie a questa opera di recupero «riemergo? 
no» anche trasmissioni che si credevano perdute... 

SILVIA OARAMBOIS 
• ROMA Si aprono gli archivi del-
la Rai. Mezzo miliooe di ore di pro
gramme una visione no-stop per la 
quale non basterebbero ventimila 
giorni, non basterebbero venl'anni. 
Per avere un termine di paragone: 
I'altro «gioiello» della memoria stori-
ca audiovisiva italiana, I'lstituto Lu
ce, ha circa duemila ore d'archivio. 
Eppure il patrimonio della Rai e stato 
lungamente «dimenticato», lasciato 
crescere senza guida, a volte addirit-
tura affidato alia buona volonta di 
quesio o quell'ufficio. Centinia e 
centinaia di cassette tv, un palazzo 
intero sulla Salaria, alle porle di Ro
ma, dove solo pochi coraggiosi po-
levano awenturarsi alia ricerca di 
schegge perdute di memoria televe-
siva. 

Una task force alb Rai 
Ora quegll archivi non sono piu 

tabO. da un anno una piccola task 
force lavora per «fare ordine». Proget-
ti di riordino, per ora, che da settem-
bre diventeranno operativi. Tra due 
anni - la i conti Andrea Melodia, re-
sponsabile del uprogetto teche», che 
dipende direttamente dalla direzio-
ne generate - il 70-80% della banca 
dati del programmi sara pronta, An-
cora prima, tra un anno, sara possi
b l e inaugurare la trasmissione digi
tate delle immagini; significa che sui 
tremila terminali dell'azienda oltre ai 
tre milioni di «schede» sulle trasmis
sioni potranno comparire anche le 
prime immagini, 

I primi a disporne saranno i gior-
nalisti: il materiale d'attualita girato 
dovrebbe infatti in un prossimo futu
re essere aulomaticamente registra-
to e fruibile. Tutto intero. Peiche uno 
dei problem! Rai eche anche nel set-
tore dell'informazione - quello su cui 
e piu facile, anche oggi, lavorare 
d'archivio - viene conservato solo 
quanta viene messo in onda Oyvero 
una manciata di secondi. Gli spezzo-
ni girati e non sfruttati per lo pifl fini-
scono invece cestinati e perduti 

II lavoro di riordino dell'archivio 
sta comunque incominciando a da

re i suoi primi frutti, se non altro per 
ntrovare programmi perduti nei sot-
terranei della Rai: non e vero - sostie-
ne infatti Melodia - che viale Mazzini 
abbia dilapidate un patrimonio di 
immagini, >cancellando» trasmissio
ni per cattiva conservazione, o regi-
strando nuovi programmi su nastri 
gia utllizzati. Non erano perse, ad 
esempio, le puntate di L 'Altra dome-
nica di Renzo Arbore: la Rai non 
ne aveva fatto duplicazioni di alta 
qualita, considerandola una tra
smissione «usa e getta«, ma esisto-
no le regislrazioni eseguite per leg-
ge. Del materiale di immagini sul-
I'Autunno caldo del '69, invece, 
esiste solo quello andato in onda, 
come per la maggior parte dei ser-
vizi realizzati dai telegiornali Un 
buco nero rimane per gli anni Ses-
santa e primi anni Settanta, un de-
cennio nel quale effettivainente 
sono «scomparse» intere trasmis
sione: «Ma anche qui potremo fare 
un bilancio solo quando avremo 
nvisto 1'intero archivio» 

Quello su cui la Rai comincia a 
ragionare e anche il compito «se 
non giundico, morale", di mettere 
a disposizione per I'utilizzo cultu-
rale questa grande banca dati au
diovisiva di quarant'anni di storia 
italiana. «Gia ora apriamo I'archi-
vio agli studiosi, ma per lavorare in 
questo mare magnum servono de-
gli espertiii. E cosl si varano anche 
le prime convenzioni, come quella 
con la regione Emilia Romagna 
dove sla nascendo una teleleca re-
gionale: ma in questo caso a gui-
dare il progetto emiliano e un vero 
<topo d'archivio, Filippo Porcelli, 
che per dieci anni ha lavorato per 
realizzare le Schegge di Raitre Altn 
progetti sono in cantiere in allre 
region), come in Toscana, dove la 
mediateca regionale sta riorganiz-
zando II materiale della sede re
gionale della Rai: o a Milano. dove 
esiste un archivio sportivo gia per-
fettamente funzionale 

Insieme all'intervento tecnico-
conservativo e alia catalogazione 

L'AltraDomenicadi Arbore. Inalto una manifestazionedel'69 

in software, owero elementi di 
riordino necessari prima di un uso 
sistematico dell'archivio, e al lavo
ro anche un'altra struitura - che di
pende dal coordinamento palinse-
sto di Franco Iseppi - che sta af-
frontando I'altro «nodo» dell'archi
vio Rai: la questione dei diritti. 
Punto di partenza per ogni com-
mercializzazione del prodotto 

Partigiani e referendum 
nei filmati della memoria 

Diritti econtratti 
Responsabile di questa struttura £ 

Giovanni Tantilto, che deve fare i 
conti da un lato con una montagna 
cartacea, dall'altra - soprattutto - con 
la carta che non e'e piu»: la memo
ria perduta nella giungla del dintto 
d'autore, ma anche della possibility 
di cedere il materiale Rai per i new 
media, dal cavo al satellite, dalla pay 
tv all'incassettamento. «Da un anno 
stiamo vagliando migliaia di titoli e 
contratti - spiega Tantillo -. Abbiamo 
quasi termmato il lavoro sulla fiction, 
di produzione Rai o co-prodotta, o 
sulla quale vantavamo comunque 
ancora diritti Le difficolta maggiori 
sono sul riordino del materiale per le 
trasmissioni di intrattenimento, so
prattutto degli anni '50 e '60, dove 
spesso e andato distrutto 1'intero fa-
scicolo relativo ai programmi, scalet-
te, interventi, contratti". 

• ROMA Gli archivi e la memo
ria. La storia «conservata» nelle im
magini. Fonti preziose perchi vuole 
raccontare il passato E proprio sui 
material! di repertorio sono basati 
due programmi storici che la Rai 
propone a partire da stasera- Rtsve-
gh d'Halia di Italo Moscati (stase-
la e domani su Raiuno alle 
22.55) e La guerra dimenticata di 
Massimo Sani (su Raitre alle 
22 55, I'll e il 18 giugno) Due 
lavori sulla memoria, legata a due 
momenti particolan della nostra 
stona: 1'uno sul penodo che va 
dal 25 aprile '45 al referendum 
del 2 giugno '46, I'altro sulla lotta 
partigiana in Abruzzo, una pagi-
na ancora poco conosciuta della 
della guerra di Iiberazione. 

In un cinema pieno di "testi
mony Italo Moscati inizia il suo 
racconto- sullo schermo scorrono 
immagini della Settimana Incom, 
dell'lstituto Luce, del National Ar
chives di Washington, della Rai 
Sono immagini che parlano di 
un'ltalia in ginocchio per gli orro-
ri della guerra, che si affaccia ti-
midamente alia ncostruzione 
«Quando si parla del '25 aprile -
dice una anziana partigiana in 

GALLOZZI 
sala - si rimanda sempre ad im
magini di gioia a ntmo di ro
ck'n'roll. Per me non e stato cos! 
allora avevo solo bisogno di pa
ce Dopo 20 mesi di resistenza 
I'unico desiderio era quello di n-
tornare me stessa, abbandonare 
il nome di battaglia e nprendere 
la vita normale» Si passa poi al 
dramma dei dispersi, all'attesa 
delle famiglie e alia «gioia che 
spacca il cuore» al momento del 
ritorno a casa. E anche il mo
mento del banditismo, Giuseppe 
La Marca, Giuliano, il separati-
smo siciliano, il mercato nero e il 
contrabbando II Paese e strema-
to, su 1000 bambini 95 non rie-
scono a soprawivere. Ma la rico-
struzione, soprattutto quella ma
teriale, sembra ndare fiducia. De 
Gaspen va m America per «nce-
vere» gli aiuti per il paese Comin
cia il processo di Nonmberga ai 
cnmmali di guerra Si apre la 
questione dell'lstna e Trieste Si 
napre il campionato di calcio e 
viene inventata la schedina. E poi 
arnva anche il giorno del referen
dum col quale gli italiani sono 
chiamati a scegliere tra repubbli-
ca e monarchia. Le donne votano 

per la prima volta e e'e chi rac-
conta di aver pianto nel seggio 
elettorale per 1'emozione 

Con La guerra dimenticata di 
Massimo Sam, invece, si fa un 
passo indietro Si iorna ai giorni 
dell'8 settembre e della lotta par
tigiana in Abruzzo II materiale 
raccolto da Sani pvoviene in gran 
parte dagli archivi dell'8" armala 
bntanmca, dall'lmpenal War Mu
seum di Londra e dal Public Re
cord office di Londra Documenti 
inediti, finalmente visibili dopo 
un embargo di cmquant'anni. So
no filmati che raccontano del 
fronte del Sangro che, insieme a 
quello di Cassino, costiluiva la li-
nea difenstva tedesca (Gustav-
Bernhard), per bloccare I'avan-
zata Alleata verso il Nord del Pae
se. E sono soprattutto immagini 
che testimoniano il fondamentale 
intervento delle truppe partigiane 
di quelle zone (Banda Maiella), 
per la prima volta al fianco dell'e-
sercito inglese. Ma sono anche 
immagini di distruzione e morte. 
Rievocate attraverso i ricordi dei 
superstiti, ma anche attraverso gli 
interventi degli storici, come Ger
hard Schreiber, chiamato proprio 
quesli giorni a Roma per il pro
cesso a Pnebke 

TEATRO. Da domani sera cinque nuove commedie in onda su Raidue 

E ritomano i «Venerdi della prosa» 
Materiali d'archivio? No, sono nuove di zecca le cinque 
commedie del prossimo ciclo di «Palcoscenico», in onda 
da domani sera al 5 luglio alle 20.30 su Raidue. Ma per tor-
nare ai bei tempi andati s* chiameranno «Venerdi della 
prosa», proprio come una volta. in cartellone testi di Santa-
nelli e Moliere, Salemme, Colette e Goldoni. E in tv anche i 
promo con Ranieri, Haber, Calindri, Bosetti e gli altri inter-
preti del ciclo. 

STEFANIA 
• ROMA Le produzioni sono 
nuove di zecca, ma il sapore vuol 
essere quello antico e genuino di 
una volta. Non certo a caso Gabrie-
le La Porta ha scelto di riesumare 
un tnolo evocativo come i »Venerdl 
della prosd«: Ire parole che sono da 
sole un mondo intero. Ricordi d'in-
fanzia al bianco e nero per i qua-
rantenni, staglone gloriosa e impe-
tibile per intere generazioni di allori 
italiani e vuolo pneumatico per i 
giavanissimi, che il leatro gia lo 
bazzicuno poco, figuriamociveder-

CHINZARI 
lo in tv Andranno dunque in onda 
di venerdi e - udile udile - in prima 
serata, proprio come ai vecchi tem
pi, le commedie su Raidue nprese 
per "Palcoscemco". Cinque titoli 
molto diversi tia loro, selezionati tra 
gli spettacoli visti nelle sale nella 
scorsa slagione, da domani sera al 
5 luglio Domanda ma non si era 
parlalo di titoli gia pienamente 
sfrattali nelle sale? Quanti andran
no a (n)vederc a teatro gli spetta
coli passati in tv? 

«Senza nulla togliere alle molte 

iniziative che abbiamo presentato, 
questo e il piu bel giorno di tutta la 
mia direzione qui alia rete», am-
mette intanto La Porta vestito daya-
chtman alia conferenza stampa 
della grande occasione «Un giorno 
difestaperlacultuiaeperilservizio 
pubblico Perche il teatro e parte Vi
ve della cultura e mi ricordo che 
tempo la chiesi a Cofferati se pote-
va servire far ascoltare le Valchme 
agli operai e la risposta fu natu-
ralmente si» Metalmeccanici av-
vertiti: il venerdi seia tutti davanti 
al piccolo schermo 

Cosa propone il menu allestito 
da Ainaldo Bagnasco come un'u-
mcacommedia' Un po' di tradi-
zione e un pizzico di novita, mol-
ta Napoli e un assaggio di Parigi 
E l'audience' «Arte e fiera del 
pubblico che segue il teatro in 
Prancia e Germania e parliamo di 
cifie audilel tra lo 0 50 e l'l,50V 
il Beckell di Finale di paitila an
dato in onda per la prima volta 
nella storia della tv italiana, ha re-
gistralo il 5"u di share e SOOmila 

telespeltatori" Buone speranze 
allora per i prossimi di turno. II 
primo a partire, domani alle 
20 30, e il Pulcinella che Manlio 
Santanelli ha scritto a partire da 
un soggetto cinematografico ine-
dito di Roberto Rossellini, affidato 
alia napoletanita addomesticata 
e simpatica di Massimo Ranieri e 
alia regia di Maurizio Scaparro 

Venerdi 14 tocca al Moliere di 
Un malalo immaginario interpre-
tato da Oiulio Bosetti e Marina 
Bonfigli e diretto da Jacques Las-
salle, mentie il 21 giugno e la vol
ta di Gigi da Coletle, commedia 
con musica e con l'acclamatissi-
mo Ernesto Calindri, Liliana Fel-
dmann e i giovani Gianluca Guidi 
e Maria Laura Baccarini II 28 ec-
co Vincenzo Salemme e al suo 
esilarantissimo...Etuon neoico, in-
terpretalo accanto a Nando Pao-
nc, Carlo Buccirosso e Maurizio 
Casagrande: infine Arlecchino ser-
vilore di due padroni di Goldoni 
nletto da Nanni Garella e affidato 
a Alessandro Haber. Massimo Ranieri in "Pulcinella. 

LA TV DI VAIME 

I Savoia 
eSalo 
ARTEDlSERAaMiwrdo-
veva andare in onda la 
seconda parte di un ser-

VIZIO su Pnebke e le Fosse Ardeati-
ne annunciato la sera prima con 
un'interessante premessa (una se-
rie di flashes su quella crudele vi-
cenda e brew testimonianze dei 
superstiti e dei familian delle vitti-
me) Ma Priebke ha nfiulato lune-
di di nspondere all'interrogatorio 
del tribunale militare. E cosl Mixer 
ha rinunciato alia messa in onda 
della intervista, registrata a Forte 
Boccea, pei non interferire sul giu-
dizio: la tv ha delto Minoli, non 
vuole sostituirsi alia Corte. Quindi 
abbiamo seguito Linea 3 con Lucia 
Annunziata, che affrontava argo-
menti in qualche modo confinanti 
II titolo della trasmissione era «Vo-
gliamoci bene, i Savoia, Said, il tei-
rorismo, Tangentopoli», un cro-
giuolo di argomenli assemblati 
non si sa quanta disordinatamente 
(ma qualcuno ha osservato che, 
in questo clima di agitata pacifica-
zione, i'aver insento nel processo 
assolutorio anche Tangentopoli 
non e un caso potrebbe anche 
quel fenomeno venir nmosso, for-
se?) Al dibattito partecipavano 
Alessandra Mussolini, Luigi Man-
coni, Giuliano Pisapia, Borghezio, 
Albertazzi e Giorgio La Malfa 
Ognuno ha espresso il proprio 
concetto di xpacificazione stonca», 
tutti hanno nvelato le proprie obie-
zioni e i propn distinguo Borghe
zio ha osservato che questo neo-
nazionalismo unanimista e scop-
piato in funzione anti-Lega. Alber
tazzi ha dichiarato che e ora di n-
scrivere la storia di quel periodo 
(quello di Salfi e della Resisten
za) Mancom ha dissentito. non 
e'e alcuna necessita di riscrivere la 
Storia. Cmquant'anni non cancel-
lano la verita e il revisionismo non 
e producente neanche in questo 
caso. La citazione del discorso di 
Violante alia Camera viene sempre 
piu spesso proposta con interpre-
tazioni troppo elastiche: voler ca-
pire i motivi di una scelta (quella 
dei ragazzi che si fecero repubbli-
chini), non puo significare condi-
viderla, cosi come riflettere sui vin-
ti non vuol dire dar ragione a chi 
aveva torto 

ANCONI HA citato una 
frase significativa di Gio
vanni Bachelet: «Com-

prendere e il contrano di dimentica-
re» II perdono morale e una scelta 
privata. Quello giuridico e'e gia stato 
coi dieci prowedimenti di amnistia 
(1946-48) La questione pufi consi-
derarsi chiusa. Questo non significa, 
ha detto Pisapia, mettere sullo stesso 
piano elico e stonco quanti combat-
terono la dittatura e quanti la serviro-
no (seppur per spinte emotive diver
se che vanno decifrale;. non ci sono 
valon comuni fra Sato e la Repubbli-
ca democratica che nacque dalla 
Resistenza. Quella di martedl ci e 
sembrata la piu convincente cele-
brazione del mezzo secolo di liberta 
perche dedicate alia riflessione Ion-
tana dalla retonca cerimoniale. Sulla 
proposta di cancellazione della nor
ma transitoria che vienta ai discen-
denti maschi (?) del Savoia di rien-
trare in Italia, non ci sono obiezioni 
in generate Mentre in studio passa-
va ia scntta luminosa d'una frase di 
Mussi («l Savoia torruno pure' riman-
gono dei personaggi di mezza tac-
ca»), la telefonata di uno spettatore 
proponeva di nconoscere delle pre-
cedenze. prima di sistemare I Savoia 
al Pantheon, facciamo lornare le 
spoglie dei nosln soldati ancora se-
polti nei campi di battaglia di una 
guerra firmata da quella dinaslia. 
Non tutto il passato si pufi rimuove-
te, nessuno credo lo pensi. Riconsi-
derarlo senza hvori e importante e 
utile per una democrazia progressi
va che guarda al futuro senza dimen-
ticare il debito morale col passato 
Giorgio La Malfa ha ricordato quan
ta disse Calamandrei. «La Costituzio-
ne e nala II dove e morto un partigia-
no». [Enrico Vaime] 


