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«Parolechiave» 
La societa 
in cerca di ordine 

a i U S E P M CANTARANO 
• Per quale motivo dedicare uno studio siste-
matico ad una nozionecome quella di «ordine»? 
Evidentemente perche ii disordine nel quale sia-
mo tutli immersi e divenlato cosi travolgente e 
insopporlabile che sla emergendo, in manieria 
sempre piu diffusa, un insistente bisogno di ordi
ne. Cose mai l'odiema ricerca in cliiave presi-
denzialistica e plebiscitaria dell'«uomo forte" da 
parte della deslra, se non la volonla di metlere 
ordine, in maniera decisionistica e autorilaria, 
a tutto cio che e ritenuto politicamente e isti-
tuzionalmente «disordmato»? Se poi anche la 
sinistra ha di recenle awertito la necessita di 
riaggiomare il proprio lessico dando cosi cit-
tadinanza politica ad una parola che e stata 
Iradizionalmente declinata perlopiii a destra, 
ebbene, qualcosa di nuovo deve pur essere 
accadulo nel mondo e nella percezione che 
noi abbiamo di esso in questo scorcio di fine 
millennio. 

Ma e mai possibile dar conto in maniera 
chiara e non riduttiva di un concetto cosi 
denso di implicazioni come quello di ordine? 
Ci ha provato la rivista Parolechiaue nel cor-
poso fascicolo da poco in libreria (7/8, Don-
zelli, pp. 334, L. 60.000). Si tratta di una rico-
gnizione differenziata dei molteplici significati 
che la parola «ordine» assume nei diversi con-
testi disciplinari. Dalla filosofia al diritto, dalla 
matematica all'economia, dalla storia alle re-
lazioni internazionali, dall'architettura alia 
politica, dalla sociologia alia fisica, dalla teo-
logia alia biologia, il concetto di ordine viene 
sotteposto ad una scrupolosa analisi non solo 
descrittiva. ma anche comparativa e interpre-
tativa. 

Gli esempi che possono esser desunti dai 
vari saggi compresi nel fascicolo della rivista, 
da questo punto di vista, sono numerosi e 
molto eloquent!. Carlo Bernardini, ad esem-
pio, riflettendo sull'impiego della nozione di 
ordine nelle scienze contemporanee, spiega 
I'equivocita di una sua assunzione, per cosi 
dire, troppo totalizzante. E mostra come tra 
I'ordine e il disordine vi sia un incessante rap-
porto dinamico di transitorieta che consente 
a sistemi disordinati di acquistare prowisoria-
mente un nuovo ordine e a sistemi ordinati di 
diventareprowisoriamente caotici. 

Sempre a proposito'di un nuouo ordine, 
EnzoGollotti mostra invececome il nazismo, 
sebbene dominate dall'ossessione dell'idea 
di ordine, «un'ossessione gia implicita nell'i-
dea stessa dl una societa rigidamente gerar-
chizzata con ruoli politici, sociali e cuiturali 
fissati una volta per tutte», in realta finisca per 
instaurare un «caos» politico e sociale. E que
sto perche II nazismo negava 1'idea di Sta-
to.Pertanto, non disponeva di una teoria poli
tica, Cosicche, al posto del «dominio della 
legge», vi era I'arbitrio di un una feroce ditta-
tura fondata sul terrore. 

Un altro contributo interessante e quello di 
Giulio Machetti che analizzando il fenomeno 
della camorra e dell'ordine pubblico nella cit
ta dl Napoli, fa emergere il legame fin troppo 
visibtle ma spesso ignorato che esiste tra la 
«funzione di ordine e disclplinamento» svolta 
con inaudita violenza da questa organizzazio-
ne criminate e il disordine sociale che ne 6 il 
presupposto, 

Da segnalare, infine, e il saggio di Luigi Bo-
nanate che espiora la possibility di un ordine 
internazionale future nell'odierno disordine 
planetario: quello di Alfonso M. lacono che 
analizza la nozione di ordine in quattro diver
se variazioni lematiche; il saggio, infine, pe-
raltro molto curioso, di Carla Pasquinelli che 
nella «vertigine dell'ordine domestico». nel-
I'ossessione cioe di mettere in ordine la casa, 
vede talvolta nascondersi il rischio casalingo 
di un «inferno a porte chiuse». 

LA MOSTRA. Da domani a Ca' Pesaro gli ultimi disegni di Hugo Pratt 

Una delle vedutedlVeneiiadi Hugo Pratt che sarannoesposte da domaniaCa'pesaro 

Corto ritoma a Venezia 
Tutta 
la sua vita 
In un libra 
Intervlsta 

Hugo Pratt en un ';;::. 
grande namtoic per 
Immaglnl, ma ancheuri 
grandc raccontaton. E 
lasuavttaeisuoi 
disegni parianoc si 
splegano anche in 
alcuni Nbri in cui 
I'autore veneziano ha 
raccontato se stesso, in 
prima penonao 
attraverso la forma 
dell'intervista.Da 
•AspettandoCortO" 
delle Edition) del Grifo 
alplurecente«Avevo 
unappuntamento», 
Edizioni Socrates, die 
eunasortadidiario 
degli ultimi viaggl. Ma 
ein-lldesideriodi 
essere Inutile- (Uzaid 
EdWonl, lire 48.000), 
un ponderoso libro-
inteivista.pienodi 
ricordi ericcodl 
disegni efotografie, 
curato da Dominique 
Petltfaux, die Hugo 
Pratt metteanudo la 
sua vita erivelale fonti 
della sua creathrita. 

• "Questa isola era piu grande 
della Libia e dell'Asia insieme; da I] 
il passaggio verso le altre isole era 
possibile ai navigatori di allora, e da 
queste all'intero continente di fron-
te che circonda questo mare remo
te..». L'isola in questione e Atlanti-
de, secondo la descrizione che ne 
fa Platone nel Timeo e la citazione 
e riportata nell'introduzione a Mu, 
1'ultimo lungo racconto che ha 
per protagonista Corto Maltese 
(Rizzoli-Milano Libri 1992). 
Allantide rende possibile il pas
saggio a un altro mondo, come le 
isole dell'oceano rendono possi
bile il navigare: una porta magica 
come le sette porte magiche di 
un altro grande racconto di Hugo 
Pratt, Cone Sconla delta Arcana, 
anch'esso presente nella grande 
mostra che, a otto mesi dalla 
morte, Venezia dedica ad uno 
dei suoi figli piu grandi. Dal 24 
aprile al 14 luglio le sale di Ca' 
Pesaro si riempiranno degli ac-
quarelli e dei disegni di Hugo 
Pratt, in una grande rassegna, cu-
rata da Patrizia Zanotti e da Pro-
getto Cultura 2000, in collabora-
zione con l'assessorato alia Cul
tura del Comune di Venezia e la 
direzione dei Civici Musei. 

Prodotta da Gmb & Associati 
"Hugo Pratt viaggiatore incantato» 
(il catalogo e della Electa) dove-
va celebrare, nel dicembre scor-
so, i cinquanta anni di attivita di 
Pratt, ma la morte, pochi mesi 
prima, del grande autore e dise-
gnatore ne aveva interrotlo la rea-
lizzazione. Ora il progetto, am-

RBNATO M U A V I C I M I 
pliato di una sezione dedicata a 
Venezia, vede finalmente la luce 
e costituira il primo, vero grande 
omaggio al papa di Corto Malte
se. Dunque il mare, Venezia e 
Corto, fili di una trama, intessuta 
con i colorati e raffinati disegni di 
Pratt, che.unira sette (ancora il 
magico e" cabalistico numero) 
isole sparse negli oceani del 
mondo: Rapa Nui, Rarotonga, Pa
go Pago, Apia, Nuova Manila. 
l'immaginaria Escondida scopei-
ta da Corto Maltese (dove gli in-
digeni parlano il dialetto venezia
no) e Venezia, isola delle isole, 
terra e mare che le riunisce tutte, 
da cui Pratt e il suo doppio Corto 
sono partiti e a cui sempre, prima 
o poi, tornavano. 

La mostra copre un arco di 
tempo che parte dal 1962, data in 
cui uscl la versione prattiana rie 
L'isola del tesoro, e arriva al 1994 
di Avevo un appuntamento (Edi
zioni Socrates), lo splendido li-
bro-reportage in cui Hugo Pratt ri-
porta in forma di diario scritto, di-
segnato e fotografato, il suo pere-
grinare per i mari del Sud, pro
prio alia ricerca di quello Steven
son (ma anche di molti altri au-
tori, suggestion!, ispirazioni e ri
cordi) da cui era partito. 

Ma la rassegna veneziana, co
me si e detto, e anche 1'occasio-
ne per celebrare il viaggio e il 
mare che lo rende possibile, at
traverso I'opera di Hugo Pratt. Ec-
co perche, oltre ai molti e spesso 

inediti acquarelli degli ultimi an
ni, nelle sale di Ca' Pesaro saran-
no esposte per la prima volta le 
tavole di uno dei capolavori del-
I'autore veneziano (il primo in 
cui fece la sua comparsa Corto 
Maltese^ quelte;,fia//ota del Mare 
Salalo che lo fiiirieso celebre in 
tutto il mondoj'tohche le tavole 
dell'ultimo racconto complete 
con protagonista il marinaio dal-
1'orecchino d'oro, il magico e mi-
sterioso Mu, mentre una partico-
lare attenzione verra dedicata al 
periodo veneziano di Pratt con 
una dettagliata retfospettiva della 
sua attivita. 

Scorrono nell'allestimento di 
Ca'Pesaro le prime esperienze 
del giovane Pratt, 1937 e dintorni, 
quando Hugo aveva appena died 
anni: ricordi di scuola, di compa-
gni e compagne, di insegnanti 
dalla barba arcigna, come il Pa-
vanini, professore di matematica, 
o I'occhialuta Cavezzana, profes-
soressa di latino del liceo Marco 
Foscarini, immortalali in taglienti 
schizzi . Ma vi si appuntano an
che le vicende di qualche anno 
piu tardi. il 1944, che vide il ritor-
no di Pratt, dopo la parentesi afri-
cana, al seguito dei genitori. Poco 
piu che ragazzino Pratt lascid le 
calli e i canali veneziani per il de-
serto abissino: Ii scopri il gusto 
deH'awentura e i primi turba-
menti sessuali, assieme al fascino 
per le divise, gli stemmi e le ban-
diere; li comincio a fotografare 

nella memoria tipi e persone, li-
nee e colon, abiti e luoghi che 
avrebbero costituito negli anni la 
materia di una delle pifi grandi e 
raffinate enciclopedie iconografi-
che che sia mai state dare di ve-
dere. Un'enciclopedia tutta parti-
colare, owiamente, che unisce al 
rigore della documentazione (la 
biblioteca di Pratt conta decine di 
migliaia di volumi, atlanti, regesti 
di ogni tipo e luogo) la sublima-
zione tipica di chi trasforma il sa-
pere in arte. Ma Pratt, come piu 
volte e state ncordalo, non fu un 
Salgari, viaggiatore fantastico si, 
ma a tavolino; il grande venezia
no fu anche un grande viaggiato
re incantato che I'incanto voleva 
toccare con mano: gli appunta-
menti che prendeva sulla carta 
da disegno li andava, prima o 
poi, ad onorare con veri viaggi in 
giro per il mondo. 

Di questo peregrinare e fatta la 
mostra di Ca' Pesaro e il girare 
per le sale si trasforma dawero in 
un viaggiare per i sette mari: ora 
alia ricerca della tomba di Ste
venson, ora sulle tracce del miti-
co veliero Yankee, ora sulle orme 
di Somerset Maugham e della Sa
die Thompson di Rain. Che sia 
fatta da poeti o puttane, lumani-
ta di Hugo Pratt e una sola, indivi-
sibile e infinita come i'oceano, e 
fatta tutta della stessa acqua. An
che perche locchio che la cattu-
ra e sempre quello di Corto e la 
mano che la disegna (che e poi 
la stessa cosa) e sempre quella 
di Pratt. 

RITROVAMENTI 

L'autopsia 
del Duce: 
4 colpi 
• 1 Arriva un'ultenore conferma 
alia ricostruzione della morte di 
Mussolini cosi come da anni e stata 
fatta e come il nostro giomale alcu-
ni mesi fa aveva ribadito annun-
ciando il ntrovamento di alcuni do
cument inediti e in particolare di 
una «relazione» di Guido Lampredi, 
che aveva partecipato alia esecu-
zione del capo del fascismo. I colpi 
di mitra che raggiunsero il Duce da 
vivo furono quattro- e quanto risulta 
dalla pubblicazione, per la prima 
volta nella sua versione integrale, 
sulla rivista •Storia del XX secolo» 
del documento dell'autopsia redat-
ta dal dottor Pier Luigi Cova, assi-
stente del professor Caio Mario Cat-
tabeni. 

La perizia anatomopatologica, 
eseguita alle 7 30 del 30 aprile 1945 
(un giomo e mezzo dopo la fucila-
zione a Giulino di Mezzegra) all'l-
stituto di Medicina Legale dell'uni-
versita milanese, e stata rintracciata 
dal ricercatore Marino Vigand nel-
I'aichivio del Civico Museo del Ri-
soigimento e di Storia Contempo-
ranea di Milano1 si tratta di un docu
mento ben piu dettagiiato di quello 
finora note di Cattabeni, che regi-
stra tanto 1'ora di inizio quanto le 
condizioni esterne della sala dell'o-
bilorio, I'identita di tutti i presenti e 
alcuni ritrovamenti non accennati 
nell'altra perizia conosciula fino ad 
oggi-

Al termine della lunga ricogni-
zione cadaverica, la conclusione 
dei collegio del periti fu netta: «Tut-
to fa sospettare che Benito Mussoli
ni abbia fatto un istintivo gesto di n-
paro col braccio che e state colpito 
piegato: lafucilazionee awenuta al 
petto e non alia schiena». E quindi 
che "la morte deve essere stata rapi-
dissima e questa per I'unico colpo 
mortale date che gli altri tre furono 
cosi suddivisi: due all'apice supe-
riore sinistra del polmone, I'altro al 
braccio destro» 

Gli altri fori di proiettili riscontrati 
sul cadavere di Mussolini corri-
spondevano ai colpi infertigli post
mortem durante i'esposizione a 
piazzale Loreto. L'unico particola
re emerso finora dall'inedito docu
mento e I'accenno al ritrovamento 
nella tasca posteriore dei pantaloni 
del Duce di una busta gialla intesta-
ta al «Fascio Repubblicano Sociale 
di Dongo» che conteneva due pas-
saporti in bianco rilasciati dal con-
solato generate di Spagna a Milano: 
particolare che ha fatto ipotizzare 
un progetto di fuga da parte di Beni
to Mussolini. 

La perizia descrive dettaglia-
mente tutto il corpo del capo del fa
scismo, mentre le conclusioni me-
diche sottolineavano che Mussolini 
»era individuo perfettamente sano, 
per non dire eccezionalmente sa-
no». Sul suo corpo non furono ri
scontrati i «benche minimi segni» di 
un'infezione dasifilide ne di una ul-
cera gastro-addominale ne di una 
colite: «Morbi questi che molti illu-
stn clinici gli avrebbero riscontrato 
in vita. Per cut il corso della storia 
quale lo voile segnare Mussolini e 
opera di Mussolini stesso che agi • 
senza nessuna altenuante di natura 
morbosa». 

Cercare Campana passando per Bologna 
• Forse ha ragione Angelo Gu-
glielmi quando mi consiglia - dopo 
I'ennesimo sermone contro il reali-
smo letterario e I'ennesimo elogio 
del «sociale» in tivu - di dedicarmi al 

• reportage anziche al romanzo. Di si-
curo e meno oneroso. Per (are oggi 
lo scrittore, se non sei baciato dalla 
grazia dei lettori. occorrono soldi a 
palate. Una smilza intervista della 
Rai di un paio di minuti al Salone del 
libra per ragazzi di Bologna, per 
esempio, m'ha portatovia un quarto 
dl stlpendio. Ma andiamo per ordi
ne. Mi invitano dunque, per parlare 
del mio libro, a questa trasmissione, 
«Ho bisogno di te», che si occupa, 
guarda un po', proprio di problemi 
sociali, caro Guglielmi. Buffo, no? 

. Chiedo con garbo se sono previsti 
rimborsi. L'addetto della Rai trasale: 

. «Ma sta scherzando, a queste cose 
deve pensarci il suo editore. Noi vi 
garantiamo un milione di audience, 
non le sembra abbaslanza?». Ma ii 
mio editore fa orecchi da mercante. 
Non mi resta chesborsare la graila di 
tasca mia. Poco male, mi dico. VonS 

ANDREA 
dire che ne approfittero per girare un 
, o' Bologna, una citta che amo e 
che conosco poco. Un bello schiaf-
lone alia miseria, passevo li tutto il 
week-end' 

Parte sereno e fiducioso dopo il 
lavoro e arrivo che e lora di cena. 
Gia mi pregusto un bel piattone di 
tortelli. Cerco un albergo a due, mas-
simo tre stelle. Ne giro una decina: 
tutti pieni. Al quindicesimo comin
cio ad allarmarmi. Al venlesimo e 
notte inollrata, non mangio un boc-
cone da dodici ore e, a dirla tutta. so
no in preda al panico. «Senta un po', 
- domando al tizio del bureau - ma 
non e'e propiio verso di Irovare una 
stanza libera in questa citta9". E lui. 
serafico, solare. «A questo prezzo 
non credo proprio. C'e la fiera, sa? 
Provi un po' con questi" Mi scrive 
una lisla di allierghi su un (oglietto E 
ricomincio il giro. Gia dal primo ca-
pisco I'antifona: camericri in livrea, 
facchini, una piazza darmi come 
hall Prezzo della slanza doppia 450 

CARRARO 
miiacolazioneinclusa Naturalmen-
te qui il posto non manca. Alia fine 
approdo al Jolly Hotel: 390 mila, un 
affare. Altro che weekendino a Bolo
gna' Domani. subito dopo I'intetvi-
sta. me ne torno difilato a Roma e 
non metto il naso fuori casa per un 
mese. 

Ed eccomi nel pandemonio della 
fiera Attraversiamo una quantita di 
padigiioni, fra enormi fortilizi di car-
tone presidiati da pupazzoni sinistri, 
schermi giganti che rimandano orri-
fiche sequenze di mostri che si sbra-
nano. Arriviamo al padiglione della 
Rai C'e Don Mazzi die gigioneggia 
Ira uno stuolo di ragazzini urlanti 
delle medie, una famiglia di Saraje
vo scampala alle distruzioni, uno 
scrittore brasilianochiamatoa parla
re del suo libro sui «meninos de rua» 
Facciamo 1'intervista e a mezzogior-
nosono libera e giocondo e prima di 
partite mi concedo un giretto per gli 
affollalissimi padigiioni della liera: 
•Dalla tnalita al pixel", «l want my po

ly, owero storia di una principessa 
die impart) ad usare il vasino», "La 
coccinella», «Ecco il dinosauro'" 
Bene ne ho abbastanza. Sto per to-
gliere le tende quando m'imbatto in 
uno stand dawero singolare: «Selen: 
cultura erotica" 

Mi accosto. Appiccicato su un tra-
mezzo, un lungo adesivo rosso su 
sfondo bianco recita: »l love scopa-
re", con il verbo sostituito dal simbo-
lo grafico di un cuore Sfoglio qual
che pubblicazione esposta sugli 
scaffali: "Tribal fantasy animals-, 
•NU, attitudini morbose", ^veltine-
eccetera... Sono tutli fumetti erotici. 
Le illustrazioni ve le lascio immagi-
nare. Una tuttavia merita d'esser ne-
vocata: un omone superdotato, con 
la faccia estatica e, sopra, la nuvolet-
ta del suo pensiero contenente il di
segno iperrrealistico d'un dito ner-
boruto ficcato in un sedere Fantasti
co. Fra mostri ringhianti e cosine co
me queste, i ricordi delle generazio-
ni del duemila saranno simili a quelli 
di Pacciani. 

Alle due del pomeriggio sono gia 

sulla Bologna-Firenze. E ancora pre
sto e mi viene voglia di fare una pun-
tatina a Marradi, il paese di Dino 
Campana, che sulla carta sembra 
puttosto vicmo alia prossima uscita 
dell'autostrada. E da quando lessi 
anni fa il beltissimo libro di Sebastia-
no Vassalli «La notte della cometa", 
una specie di biografia romanzata 
del poeta che mi rimpromettevo di 
farlo. 

Da Firenzuola. imbocco la «Mon-
tanara imolese". La strada costeggia 
alte pareti rocciose incise dall'ero-
sione e a destra, sul fondo di una go-
la tenebrosa, s'intrawede il letto 
dun fiume che ora si allarga ora s'as-
sottiglia in una specie di ngagnolo 
bluaslro Una quantila di mote di 
grossa cilmdrata mi sfreccia conti-
nuamente al lato in barba alia strada 
stretta e pencolosa e ai numerosi 
cartelli sul coniixtllo eleltronico della 
velocita. Iniola e vicina e si sente! 
Ancora. beliissimi scorsi sul fiume 
inghiottito dalla gola. rare casupole 
mezzo diroccale addossate alia roc-
cia. molle delle quali munite di an-

tenne paraboliche. I terroristici car
telli Caduta massi« s'infittiscono. 
Tengo d'occhio preoccupato la roc-
cia che grazie a dio nei punti piu pe-
ricolosi e stata prudentemente insu-
dariata dentro reti dl protezione. Ma 
restano diverse zone scoperte e li 
sotto non rimane che tare gli scon-
giun Svolto per Tirli. Poco dopo ci 
sono alcuni operai che rimuovono i 
massi d'una nana dalla carreggiata. 
Mi fanno cenno di passare con cau-
tela in prossimita del cielio disconti-
nuoesassoso 

Finalmente il paesaggio aspro e 
bmllo si addolcisce, si allarga. La 
strada sale, ampia e lortuosa. attra
verso verdissime pratene e querceti 
dalle piante spoglie. Diminuiscono 
anche i motociclisti pazzi e comin-
ciano a spuntare qua e la gruppetti 
di innocui ciclisti, provati dalla fatica 
ma belli a vedersi A parte un cin-
quantenne con la panza tutto barda-
todaprofessionista. 

Da Palazzuolo imbocco la strada 
per Marradi, che e un delizioso pae-
sello attraversato dal fime Lamone 

Mi faccio indicare da un autoctono 
la dimora del poeta Lui si gonfia tut
to e me la indica- «L'e quella, quella 
la». La casa sorge proprio all'ingres-
so del paese, in via 0. Pescetti al civi
co 1 Una palazzina anonima a due 
piani, intonacata di fresco, bianca, 
con le persiane verdi e le tegole del 
tetto piuttosto malridotte. S'intrawe
de sul retro uno spicchio del grazio-
so cortiletto con portico e un giardi-
no pensile. Sulla facciata, due lapidi, 
una delle quali contiene un brano 
dei «Canti orfici», mentre sull'altra e 
scntto: »ln questa casa che fu sua, il 
poeta Dino Campana pubblico i 
suoi «Canti Orfici» sbocciati nei due 
mondi ma ispuati a questa terra che 
il 20 agosto 1885 gli aveva date i na-
tali ricevendo non caduca nnoman-
za dall'alta e umana poesia del suo 
liglio grande e infelice*. Ripenso con 
rabhia e con pena alle desenzioni di 
Vassalli su quel pover'uomo denso, 
ollraggiato dai compaesani. perfino 
dai parenti: considerato da tutti «il 
malto del paese». Solo la morte ha 
saputo rendergli giuslizia 

( 


