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BENVENUTO DIPLODOCO. L'anonimo estensore di queste 
note, uso a registrare con gelido distacco e scientifica 
neutrality le carriere di successi, best seller annunciati e 
trionfi a sorpresa, si permette una volta tanto di esultare. Tra 
gli stegosauri De Crescenzo e Biagi, il Baricco di stagione e la 
Tamaro di sempre, ha fatto la sua comparsa, terribile e feroce, 
il tirannosauro Crichton. Non la diremmo una sorpresa, 
l'uomo e una garanzia per il suo pubblico come per il suo 
editore, ma il piacere die ci regala ogni volta die da alle 
stampe un nuovo romanzo e di quelli ran. Anche quando 
riprende e serializza un romanzo come Jurassic Park. 

Libri 
De Crescenzo Ordine e disordine Mondadori, tire 25.000 
Alessandro Baricco Seta Rizzoli, lire 18.000 
Enzo Biagi Quante donne Rizzoli, lire 29.000 
Michael Crichton II mondo perduto Garzanti, Iire32.000 
Susanna Tamaro Va' dove ti porta il cuore B&C, lire 22.000 
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GIALLO A SARAJEVO. II thriller cerca nuovi spazi nella 
tragica storia contempranea. Chissa se a John Fullerton andra 
bene come a Martin Cruz Smith, che ambientando un giallo 
(Gorky Park) nell'Urss ancora brezneviana aveva raggiunto le 
vette delle classifiche. Fullerton ambienta il suo La casa delle 
scimmie (Mondadori, p. 312, lire 32.000) nella Sarajevo 
lacerata dalla guerra e dagli orrori dell'odio etnico. II suo 
protagonista e Rosso, poliziotto croato, che cerca di imporre 
una parvenza di ordine e legalita (indagare sull'omicidio di 
una donna, in una citta massacrata dalle bombe e dai cecchini e 
un esercizio assurdo ma eticamente «necessario»). 

NUOVO CRICHTON. «Mondo perduto»: tra preistoria e incertissimo futuro 

Tramondl 
che muolono 
le Immaglnl 
vlrtuall 
/vifcalnHbrerialliiuovoromanzodi 
Mkhael Crichton. Dopo ..Jurassic 
Park",ecco«Mon<Joperdiito» 
( C M I M H , P . 4 3 7 , H K 32.000), 
ancora aweirlure tra la pretetoriae 
un mondo virtuale.dovellgenere 
umanorischia la fine, protagontsti un 
dappefeidi scleral*!, wmfflardario 
amantedelasdenia.dueragaizi 
prodk>oeuMdonnaconggk»a. 
Mklud Crichton, neto nei 1942a 
Chicago, sleormal da tempo 
affemMto come uno del piu popolarl 
jcrtttorlamericanl.Tralsuolllbriplu 
l*tH-Aidromeda-(l%9),..H 
ten»iuleuoiiio»<1972), -Congo-
(19«0)«lnfln»ilfortuiattsjlmo 
»Jum«!cParl<»,tradottolnfHnida 
Spiel6eig,e«lth*iailonl",dalqiialee 
•tatotrattounaKrofllmdisuccesso 
U regista Barry Uvinson, con 
Mtchacl Douglas, Demi Moore. La 
fotodwpubMlchUmo In questa 
•*ghta,.<TartarughegigMtl,spiaggla 
del NorddeHaFrancla-edl Frank 
Honatedetratta dal volume 
«h«iarto v i r t u a l puttilcato da 
Mottaftrtograflca, con untested! 
D*nlekBroW.FranliHoivatha 
fotogratlo I suoi enimell, oral, tetre, 
leonl, gorilla, ekfairtl,coccodrllll, 
lupl,iKjgllwo.Pol,attraver»ll 
rkonoalcomoiitereutlllaando 
ahrefotografle.haccatrurtoettomo 
unvirtualeamblenteneturale.«ll 
computer»Krive rlervat- coiuente 
dl utmnare verefotografleper 
coftrurntcaltre... Lafotografla, se 
voghamoMKoraclilaiMrecosi 
queste hwnaglnl, e llberadalk 
cottrWonldeltempoedellospario: 
alpoftodell'acrobaiia 
detYuantedecUvo, Ufotografo 
gioaconkrtaorsedelsuoerchlvio 
came uno scrittore con queue deNa 
sua memoriae. TarbriKjhegigairtMnalto Michael Crichton 

edinosauri 
S e c'e uno scrittore che non si 

pud lagnare di come la iraspo-
sizlona cinematogralica abbia 

reso la sua (alica lelteraria, questo e 
Michael Crichton autore di quel Ju
rassic Park potlato sullo schermo 
da Steven Spielberg. II sodalizio 
cinematografico-letterario si e di-
mostrato cosl efficace che i due 
hanno prodotto insieme una se-
rie televisiva di ambientazione 
ospedaliera di tutto rispetto - so-
prattutto se paragonata aH'italia-
nlsslma Amico mio, dove buona 
volonta e senso di colpa sostitui-
vano nei medici ogni parvenza di 
professionals. Emergency Room, 
con quel pronto soccorso urbano 
dove si affollavano etnie e cultu
re, storie personal! e storie em-
blematiche, segnate dal fracasso 
delle barelle, tra ie voci concitate 
degli operatori e i lamenti conte-
nuti dei pazienti, ha rappresenta-
10 una vera e propria rivoluzione 
nelle soporifere serate televisive 
degli ultim! glorni del Cda Morat-
tl. Peccato qulndi che Michael 
Crichton non abbia potuto servir-
si di Spielberg, per ('editing del 
suo nuovo romanzo, Mondo per
duto . Un po' di montaggio avreb-
be glovato alia profusione di di
gression!, pause didattiche e dia
logic esplicativi con cui Crichton 
infesta la narrazione delle awen-
ture del sollto gruppetto di scien-
ziati che toma a studiare i dino
saur! sulla solita isola al largo del 
Costarica. Prlmo (ra tuttl Ian Mal
colm, che si era fatto fracassare 
una gamba in Jurassic Park e che 
lorna a porgere I'aitra al tiranno
sauro di turno in questo sequel, 
grazie a una rimozione un po' so-
spelta, dalo che dail'ultimo mor-

vm*mx una storja un po' troppo complicata 
Cisarebbero voluti il montaggio 
e I'ironia di Steven Spielberg. 
L 'ottima prova di regista e scrittore 
tra i camici di "Emergency Room* 

MARISA CAftAMELLA 

Dalla manager di «Rivelazione» 
a una scienziata senza complessi: 
il messaggio inconsapevole dice 
che sard il sesso femminile 
a salvare il mondo e la specie umana 

so del fetido mostro sono passati 
appena sei anni. Va bene che 
luogo comune vuole gli scienziati 
un po' incoscienti, un po' distral-
ti, pronti a pestare la caeca sui 
marciapiede perche sempre con 
la testa alzata a guardare il co-
smo in cerca dei suoi misted, ma 
quest'ultima combriccola creata 
da Crichton e dawero too much. 
Per non parlare dei miliardan 
megalomani e ansiosi di profon-
'ere denaro in ricerche improba-

bill, 

IslaNubbar 

Se 1'Hammond di Jurassic Park 
era gia un po' fuori, con quella 
trovata di mandare i nipotini in 
giro tra i dinosauri in rodaggio 
nei suo megaparco, questo Ri
chard Levine, che combina in se 
il doppio ma non incompatible 
ruolo di scienziato e miliardano, 
e assolutamenle demente.ln 
Mondo perduto, il drappello si 
trova a fare i conti con il «scgreio» 
del vecchio Hammond: l'lsla Nu-
blar del romanzo precedente era 
solo il parco dove i bestioni redi-
vivi venivano esibiti; per fabbri-
carli e allevarli, il vecchio pazzo 
teneva un laboralorio sull'lsln 
Soma, una di cinque protuberan-

ze vulcaniche al largo del Costari
ca che prendono nome da «i cin
que modi per morire» che un re 
atzeco proponeva a un coraggio-
so guerriero catturato in una vec-
chia leggenda locale, dissolterra-
la da un autore tedesco negli an
ni Venn. Questo il pastrocchio 
che suggerisce a Levine come 
trovare il «mondo perduto» di cui 
sospetta i'esistenza, dove alligne-
rebbero mega animali sopravvis-
suti all'estinzione (quella di mi-
lioni di anni fa, non del romanzo 
precedente, che Levine non ha 
letlo) Per andare a vedere che 
cosa succede in Costarica, il ncco 
scienziato incanca Thome, un 
super ingegnere (non genetico, 
elettronico) dl fabbneare veicoli 
e shiimenti da far invidia a James 
Bond, che vengono tiasportali in 
elicottero (sic) sull'isola sospet
ta, quando Jan Malcolm e lo stes-
so Thome decidono di andare a 
ripescare il folle Levine Che si e 
fatto depositare tutto solo nell'm-
femo iropicale privo di approdi 
sulle cm cosle sono stati awistati 
dinosauri morenti 

Non manca, nell'equipe, una 
scienziata donna di quelle che 
vanno di moda adesso, con due 
palle cosl, che salva la vita a tulla 

la compagnia scorrazzando in 
motocicletla su e giu per le piste 
dell'isola, nuotando controcor-
rente nell'oceano in tempesta, 
rialtivando circuit! elettrici in 
mezzo alia giungla sotto gli occhi 
vispi di dozzine di minidinosaun, 
pralicando un'ingessatura di for-
tuna a un cucciolo di tirannosau
ro imprudentemenle prelevato 
dal nido, eccetera. E non manca-
no nemmeno i replicanti dei ni
potini di Hammond, due ragazzi 
dotati di q i superiore, uno nero, 
I'aitra bianca (ma povera), I'una 
dolata delle solite notevoli palle e 
1'altro dei soliti blocchi (non ses-
suali, data la giovamssima eta) 
del solito masciuo declassato dal 
femminismo. Nonostante lo sco-
raggiante elenco di cliche e neo 
cliche, si puo star ceiti che Spiel
berg-editor sarebbe nuscilo (riu-
scira, in un film?) a rendere di-
verlente questo drappello di auto-
lesionisti Basla ricordare come 
ha carattenzzato i! vecchio Ham
mond nei film esistente. mentre i 
nipotini correvano per I'isola cer-
cdixlo di sfuggire ai dino, lo scn-
Icnato si mangiava a cucchiaiale 
dircttamente dal recipiente i gela-
ti che aveva preparato per loro. 

Ma di infantile non ci sono so
lo geni maturi e gem precoci, in 
questo libra. Anche i caltivi non 

scherzano Ma e inutile perdere 
tempo con loro Finiscono tutti 
mangiati, e se I'aitra volta era un 
awocato (la «razza» pid odiata 
dagli americani dopo i comuni-
sti) a penzolare dalle fauci del ti
rannosauro, questa volta sono, 
nell'ordine, un eminente (e ven-
duto) scienziato di Harvard, uno 
oscuro (e venduto) scienziato di 
Berkeley e un compratore di 
scienziati» dal carattere dawero 
pessimo. I buoni si salvano quasi 
tutti, nonostante la loro assoluta 
stupidita muore solo quello dota-
to dl maggiore buon senso. 

Nellabirinto 

Questa la storia Ma non basta. 
Ogni sezione del libro e precedura 
da un'enunciazione dei niatemati-
co Malcolm intesa a guidare il letto-
re nei labinnto del caos spiegando 
cosa succede ai suoi (del caos) 
margin! Ma non e un caso che si 
possa tranquillamente svelare il fi
nale della storia senza tema di dan-
neggiare il Icltore Perche qui la ve
ra suspense consiste nei vedere co
sa nesce a combinare lo scienziato 
piu aflascinante del secolo (merito 
anche questo di Spielberg, che nei 
film gli ha dato le sembianze sexy 
di Jeff Goldbluin i con gli ultimi ri-
trovati in fatto di scienza Sinletiz-
zando anprodurreesseriestintidal 

Dna ritrovato si possono combina
re notevoli pasticci, perche e im
possible tenerconto oltre che degli 
imprevisti introdotti dal caso nei 
caos, come avevamo gia visto nei 
romanzo precedente, anche di 
quelli del passato involutivo, dato 
che 1'evoluzione non tiene conto 
solo del corredo genetico ma an
che delle modalita di adattamento. 
E questo gia lo sapevamo: quello 
che non sapevaino ancora e che 
l'adattamento non riguarda solo il 
comportamento individuate ma 
anche quello collettivo della spe
cie. «Re» di questo tipo di adatta
mento e owiamente l'uomo. II cui 
comportamento collettivo portera 
la specie, indovinate: a) all'estin
zione, b) all'etemo trionfo nell'uni-
verso. 

messaggio inconsapevole di 
Crichton riguardo al futuro della 
specie e comunque, suo malgrado, 
di grande interesse politico e socio-
logico: saranno quelle donne con 
le palle, a salvarla. Lo scrittore non 
perde occasione di mettere in sce-
na imprese femminili al limite del 
paranormale, mentre i maschi dal 
cervello mirabolante a passeggio 
tra le nuvole della teoria giacciono 
immancabilmente zoppi o monchi 
o intrappolatio comunque impedi-
ti, senza distinzione di razza o di 
eta, di censo o titolo di studi. Chi ha 
letto il precedente, divertentissimo 
bestseller di Crichton, Riuelazioni, 
riconoscera in questa quantome-
no azzardata configurazione del 
futuro della specie, il fantasma 
che percorreva la storia. Incarna
te nella bellissima e terribile ma
nager che non esitava a sconvol-
gere la vita ordinata e conformi-
sta del povero protagonista accu-
sandolo di molestie sessuali che 
I'innocente creatura aveva in 
realta subito. Come dire, dato 
che ormai sono le donne a con-
durre il gioco, mettano almeno a 
frutto le loro tradizionali qualita 
di coraggio, abnegazione e senso 
della realta. Le «pensate» le lasci-
no a quegli uomini con la testa 
tra le nuvole e le gambe (la gam
ba?) inefficient!, purche siano di-
sposte a prendersi cura della loro 
infermita, e soprattutto a lasciar 
perdere il sesso. Che nei romanzi 
di Crichton non figura mai se non 
come minaccia. 

Saremmo curiosi di sapere se 
in futuro per ripristinare la specie 
in pericolo i pochi scienziati zop
pi soprawissuti si faranno finan-
ziare da qualche miliardario fuori 
di testa un laboratorio dove fab-
bricare bambini con sperma e 
ovuli: a) ritrovati da qualche pa-
leontologo in una provetta fossi-
lizzata di q"i a qualche milione 
di anni, b) rorniti da qualche la
boratorio di ingegneria genetica 
tra pochi anni. Se non ci mette 
mano Spielberg, a questa storia, 
e al piu presto, temiamo proprio 
che si awerera I'ipotesi a). Solo 
I'ironia, la giocosita, le trovate rin-
frescanti, le pur impalpabili allu
sion! al sesso (invece che al ge-
nere), del regista di possono sal
vare la specie in pericolo. Se non 
il pianeta. 

Napoli 

II cuore 
il mercato 
i progetti 

D a un paio d'anni un vento 
nuovo agita Napoli animan-
do numerosi discussioni sul-

l'immagine, sui problemi sulle vo-
cazioni tradizionali e future della 
citta. A questo vento si da il nome di 
rinascenza napoletana. L'espres-
sione non e che una metafora onni-
comprensiva e contradditoria, av-
vertita soprattutto per i suoi effetti 
sui turismo, uno dei nodi culturali 
dibattuti: da una parte le speranze 
suscitate da una ritrovata vocazio-
ne turistica di Napoli, dall'altra i ti-
mori di un impatto esercitato da 
un'onda turistica senza limit! sui 
corpo e sull'anima della citta. In 
realta il Grand Tour non e ancora ri-
cominciato e la «vetrinizzazione» 
turistica e per il momento ampia-
mente compensata dai benefici 
economici e d'immagine. Inoltre, il 
fenomeno e probabilmente desti-
nato a trovare un limite oggettivo 
nella forma stessa e nella densita 
storico-antropologica dell'habitat. 
II vero limite alia «fiorentinizzazio-
ne» di Napoli e Napoli stessa. 

Intanto il recente maquillage tu-
ristico ha restituito molt! luoghi 
ora non pid trucidamente desola-
ti o almeno in parte normalizzati. 
Su questa trajiformazioriSye su 
questo recupero di spazi saranno 
finalmente possibili quei confron-
ti e progetti di vasto respiro di cui 
si lamenta spesso la mancanza. 
Proprio all'assenza di un progetto 
culturale vengono attribuite la 
crescita spontanea e disordinata 
di iniziative. II che e vero ma e ve
ro anche che tali caratteri non ri-
fleltono solo una carenza proget-
tuale ma anche un'antica stratifi-
cazione - sociale prima che cultu
rale - su cui nessun progetto pud 
agire in tempi brevi. I progetti so
no utili a condizione di precisar-
ne e di limitarne accuratamente 
la portata e gli ambiti, scongiu-
rando i rischi di un intervento to-
talizzante, «pesante» e invadente. 

A ccanto alia regolamentazio-
ne occorrono 1'autoregola-
mentazione e il confronto, 

oggi ineludibile, con il mercato. Per 
quanto discutibile il giudizio del 
mercato, o meglio dei mercati, lo e 
comunque meno di quello di uno o 
pid Assessorati e, inoltre, aiuta a te
nor lontani gli spettri dell'assisten-
zialismo da una parte e, dall'altra, 
di una eccessiva tutorialita nei con-
fronti dell'identita. Quest'ultima ri-
schierebbe di congelare le compo
nent! piu marginal!, «residuali», del
la tradizione. Oggi occorre accetta-
re la sfida di una normalizzazione 
anche contra I'identita, accettare la 
sfida di una normalizzazione «euro-
pea» che non sacrifichi gli aspetti 
nobili della tradizione e dell'identi
ta «meridiane». 

Soprattutto occorre tenersi lon
tani da una lectio facihor del pen-
siero meridiano - che finirebbe 
per apparire la deriva «sudista» di 
una pid generate spinta «leghista» 
- che rlschia di riciclare anche i 
residui piu impresentabill della 
napoletanita, compresa la legitti-
mazione terzomondLsta dell'ano-
mia, dannosa tanto quanto la na-
poletaneria televisiva. E comun
que oggi e impossibile affrontare 
la questione dell'identita indipen-
dentemente da quell'industria 
culturale; e quella dell'autonomia 
delle espressioni culturali separa-
tamente da quella del controllo 
dei «mezzi di produzione» dell'e-
spressione: per esempio la pro-
prieta dei media. E, forse, biso-
gna prendere congedo dalla sug-
gestiva immagine pasoliniana 
della Napoli che si lascia morire 
per restare fedele a se stessa. Me
tafora tragica che esprime in poe-
lica concentrazione il decline di 
un mondo. Reificare tale metafo
ra non pud che ridurla a lamenlo 
sociologico. 


