
IL FATTO. E crollata la cupola della cattedrale di Noto: colpa delle infiltrazioni d'acqua o dell'incuria? 

Un gjmkm di pietra 
che continua 
a perdere le foglie 

RUMTO PALLAVICINI 
• Lo chiamano nbarocco minore», rperiferico». Non si sa se perco-
modita classificatoria o per una velata fomia di discriminazione. II fat-
to e che il barocco di Noto, di Paiazzolo Acreide e della corona di 
centri degli altipiani Iblei, parte di quel Barocco siciliano che, assieme 
a quello puglicse, brilla nella collana di perle deH'architettura meri-
dkrnale tra Seicento e Settecento, «minore» non lo e affatto. Semmai 
diverse con certe morbidezze ma anche certe accensioni fantasiose 
e visionarie, rese vivide dalla luce che qui la fa da padrona e s'infila 
dappertutto, tra i fregi, sotto i comicioni e i balconi sorretti da sirene e 
ippogrifi. Luce e acqua, quella che viene dall'alto sotto forma di piog-
gia e quella che s'insinua dal basso infiltrandosi nelle fondamenta e 
minando colonne e sotegni. Proprio come le infiltrazioni che avreb-
bero causato il disastroso crollo dell'altra sera, facendo rovinare le sei 
colonne che sostenevano la cupola della cattedrale di San Nicole), 
centra architettonico e sacrale della citta. 

Destino e incuria, potenze della natura e impotenze politiche 
hanno segnato la storia di qucsta citta siciliana a una trentina di chilo-
metri da Caltanissetta. Dalla vecchia Netum, sorta sulla collina d'Alve-
ria, gia importante nel Medioevo se diede il nome di Val di Noto ad 
una delle Ire parti in cui fu divisa la Sicilia; a quella cresciuta nei secoli 
fino al disastroso terremoto del 1693. Se ne andarono tutti da quella 
collina maledetta, traslocando malvolentieri a otto chilometri di di-
stanza, in direzione del mare. Per farli decidere dovette intervenire il 
Vicere spagnolo che pronuncid la parola definitiva sulla nuova edifi-
cazione. Ci guadagnarono clero ed aristocrazia, alleati di classe e im-
mobiliari, a tutto danno di quegli <uomini di campagna» che si dovet-
tero caricare mobili e suppellettili sulle spalle per non scomparire, co
me erano gia scomparse le loro case. 

Furono Giuseppe Lanza, duca di Camastra, e un gruppo di archi-
tetti netini (G.B. Landolina, Salo-
nia, Francesco Sortino. Antonio 
di Maura, Rosario Gagliardi, Gia-
como Nicolacci e altri) a farrina-
scere Noto, Un gruppo di progei-
tlsti e di buoni artigiani che diede 
vita ad un'opera collutiva in cui 
I'eccellenza delle architelture e 
del singoll edifici resta come in 
disparte e lascia il passo alia cit
ta. E allora ecco scalinate e sa-
grati adagiarsi e sfruttare sapien-

temente i dislivelll naturali, ecco chiese e conventi dialogare con i pa-
lazzi deH'aristocrazia e del potere pubblico: san Nicold di fronte a pa-
lazzo Dulcezio e poi San Francesco, San Domenico, la Madonna del 
Carmine e la basilica del Santissimo Salvatore. E su tutto pietre e stuc-
chl, decorazioni e affreschi. 

Ma il «giardino di pietra», come lo definl Cesare Brandi, il gioiello 
Noto perdevaanno dopo anno foglie esplendpre fino al degrada di 

3uesti ultimi decenni. Intomo al capezzale del malato (uno dei tanti, 
ei troppi di quest'ltalia) si convoc6 un Consulto su Nolo, pel dicem-

bre dell 986: un folto e autorevole gruppo di professori, architetti, sto-
rici e tecnlci coordinati dal Centra intemazionale di studi sul Barocco 
in Sicilia diretto da Marcello Fagiolo. La ricetta, sotto forma della •Car
ta dl Noto» prescriveva una cura drastica e circostanziata, sull'effica-
cia della quale non mancarono le polemiche. Poi inizi6 il balletto del
le responsabilita: amministratori e polltici locali si contendevano luti-
lizzo dei fondl che un po' alia volta cominciarono ad arrivare; poi ci si 
mise un altro terremoto, il 13 dicembre del 1990, meno disastroso di 
quello storico del 1693, ma che diede un ulteriore colpo all'ammala-
to. 

Chiese e edifici furono transepnati, alcune strade vennero chiuse 
al traffico, mentre per recuperare la statua del santo patrono dovette-
ro intervenire persino alcuni fedeli, muniti con caschi da minatori. E 
ora, dopo giomi di picigge torrenziali, il crollo «annunciato» della cat
tedrale, con quelle minacciose crepe e lesioni alle strutture che ave-
vano preoccupato piu. di una persona, senza che peraltro nessuno si 
fosse deciso ad intervenire. Inutile recriminate sui 3870 miliardi stan-
zlati dalla legge 433/1991, ma dei quali, a tutt'oggi, ne risultano im-
piegati appena un centinaio: piO che nella complessita delle proce
dure, le responsabilita, come ha dichiarato il capo gruppo Progressi-
sti-Federativo, Luigi Berlinguer, stanno nell'.inerzia e nell'ineflicienza 
della giunta regionale siciliana. In ogni caso, problema reale o alibi, il 
danno rlmane - continua la dichiarazione di Berlinguer - e occorre 
Immedlatamente prowedere, applicando agli interventi pubblici di ri-
costruzione le norme procedurali e di coordinamento sperimentate 
con IIG7 di Napoli, e gia previste nel decreto legge relativo al crollo di 
Secondigliano e all'incendio della Fenice». 

Bisognera (are presto, anche se non sara facile sanare quest'ulti-
ma e piO grave ferita inferta alia citta di Noto. se si vorra evitare che di 
questo stupendo «giardino di pietra» resti solo la polvere delle sue ra
vine. 

La cattedrale * San Nlcolo a Noto dopo li croiio deiiahra ton- Alato, Gesualdo Bufalhw Ansa 

Gesualdo Bufalino 
<<Una ferita tremenda» 
•E una ferita Inferta nella came della cultura 
elclllana ed anche una ferita che brucla nella 
nostra came-. Lo acrtttore Gesualdo Bufalino 
cosl comments al telefono la -catastrofe 
annunciata- del crollo della cattedrale dl Noto. 
Poche parole dl rammarico e dl sconforto: «sl 
sapeva da tempo-continue Bufallno-che 
prima o poi sarebbe avenuto un crollo. 
Contmuavano a transennare edlflcl e intanto I 

soldi peri restaur! non 
arrtvaVano.Sono 
addotoratoMI crollo 
della cupola della 

, cattedrale dl Noto. ha 
ti (ttchlaratolnvece 
l* Lucia Trlgilla-

reiponsabile 
sclentHIco del Centre 
studlintemiulonale 
sul Barocco in Slcll la-
el'enheelma 
dimostrazione della 
mancahzadluna 
cultura della 
manutenziofle.dl 
monttoraggicontkiui 
chepotrebeero 

llmltam i dannl provocatl dagll eventl naturali. 
•Oil edlflcl dl Noto eono fraglH per tore nature -
ha dettoTrlglDa-e per laconfomwzlonedel 
teneno; Ayerll laKMrtl tenia mohKoragglo e 
ttato come ever abbandonato nel momento 
cruciate un malato Madgrioao dl cure-. TrlglHa 
ha poi aggluntoche altri edlflcl a Noto 
potrebberocorrere glletesal riachl della 
cattedrale, anche perch* erano anni che ki 
Sicilia non ploveva co*) fre<|uentemente ola 
ploggiapotrebbeeseore la causa scetenante 
delcrollo.Perllhituro-concludeTrigllla-
bisogner* coneoHdare tutto quello che e 
rlmaeto, mentre e premature pariare di 
un'eventuale ricoetruzione. 

II barocco abbandonato 
HLVMKHMdN 

• NOTO. t venuta gia all'ora di 
cena, quando la gente di Noto era 
gia tomata in casa: solo un paio 
d'ore pnma, la cupola della catte
drale di san.NfcolO>areboe crolla
ta sulla testa del fedeli n'uhiti per la 
messa delle sei. Un altro pezzo del-
1'iconografia artistica italiana va in 
fumo: un fumo di polvere, stavolta, 
non un fumo di legni bruciati come 
solo qualche settimana a Venezia, 
nei rogo del Gran Teatro La Feni-
ce. Questa volta, insomma, se n'e 
andato un pezzo pregiato del ba
rocco siciliano: e la cattedrale inti-
tolata a san Nicold, la cui cupola 
centrale e venuta giu che sembra-
va fatta di sabbia, lasciando la na-
vata centrale scoperta e distrug-
gendo il transetto e parte delle na-
vate laterali. Nel crollo sono rimasti 
danneggiatti gli affreschi e le opere 
d'arte custodite all'interno. Si e sal-
vata, per fortuna, I'uma d'argento 
che contiene le spoglie di san Cor
rado, patrono del paese. II respon-
so tecnico e freddo come sempre 
in questi casi: dice che I'incidente 
e stato provocate) dal cedimento 
delle sei colonne che sorreggeva-
no la cupola. 

Le gente di Noto era ancora a 
cena, quando un boato ha scosso 
le citta: tutti hanno pensato a un 
terremoto, come sei anni fa, nel di
cembre del 1990, quando la citta 
del barocco aveva tremato improv-
visamente lasciando i suoi gioielli 

pieni di crepe pericolose. Rabbia, 
preoccupazione, buoni propositi, 
ma poi tutto era rimasto cosi co-
m'era. E l'altra sera, dopo il primo 
spavento, i netini hanno capito che 
non dovevano temere un terremo
to ma il crollo della cattedrale e al
lora hanno pensato ai due preti ri
masti II dentro: Nunzio Zappulla, 
93 anni, e il cappellano Giovanni 
Gennaro, 69 anni, per fortuna, so
no rimasti illesi. 

II disastro con tutta probability e 
stato provocato dalle continue in
filtrazioni d'acqua, ma il colpo di 
grazia lo hanno dato le abbondan-
ti piogge cadute nelle ultime due 
settimane. Questa ipotesi, per al
tro, ha trovato conferma nel primo 
sopralluogo effettuato durante la 
notte dai tecnici della sovrinten-
denza, della protezione civile e dai 
vigili del fuoco. 

LecaMsgomberate 
Poi, nella mattinata di ieri, un 

nuovo sopralluogo, al termine del 
quale i tecnici della sovrintenden-
za, del genio civile e della protezio
ne civile, hanno deciso che sara 
abbattutto lo spicchio di cupola ri
masto in piedi perche pericolante. 
Non ci corrono rischi, invece, per 
le navate lateral!, men'ac sono sta
te firmate le ordinanza di sgombe-
ro di alcune case vicine alia catte
drale, almeno fino a che non sa-
ranno effettuati controlli piu appro-

Soltanto un cumulo di macerie 
In mezzo alle mura pericolanti 
Uno apettacolo deaolante quello che i l * presentato agll occhl del tecnici 
della sovrintendenza, del fenlo cMIe e della protezione civile d i e Ieri 
mattina ai aono recall a Noto tul luogo delcioHo della cupola deMa > > * ̂ »" 
cattedrale barocca dl San Nlcoi*. Un cumulo dl macerie al c e n t r v d M M ) 
pericolanti e aotto lo aqinrdo che laacla vedere H chrio, proprio dove a 
coprlrio e'era la cupola della cattedrale dl San Nlcolo. Al tannine del 
upral luof o I tecnici hanno deciso che c a n abbattuto lo spicchio dl 
cupola rlmaeto H I piedi pereM pericolante, mentre hanno affermato che 
non cl sono rtacM per la ttablllta dad* navate laterall. Intanto aono etate 
firmate le ordkumze dl agombaro dl alcune caaa vlclne alia cattedrale, 
almeno fino a che non aaranno effettuati contralH piu appromnditl, a la 
zone Intomo alia cattedrale, conoectuta anche con II nome dl Sen 
Corrado, a state completamente tranaennata. Domanl a Noto arrtveri II 
sottotegratario alia Protezione cMIe, Franco Barbari, per renders! conto 
dlrettamente della emiazlone a pervalutare I! tlpo dl Interventi urgent! da 
awlare per Nmttare I dannl del croHo. II compknao religkxo crollato, eu 
pianta a t ie navate, coatrulto durante It Settecento da architetti dal 
calibre di Rosario GagHardi, Vincenzo Sinatra a Paolo Labial, fu 
completato net 1778; venne conaacrato a cattedrale nel 1844 dal papa 
Gregorio e dal 1840 i stato dichuumto monumento nazkmale. 

fonditi. Domani, comunqne, sara a 
Noto il sottosegretario alia prote
zione civile Franco Barberi. 

La cattedrale di san Nicolo e la 
piu importante chiesa di Noto e vi 
si tengono le principal! funzioni 
della Curia. La sua realizzazione ri-
salc ai primi del Settecento, quan
do la cittadina venne ricostruita 
dopo il terremoto del 1693. Venne 
completala nel 1778, con tre nava
te, due piccole laterali e una gran-

de centrale, sulla quale sorgeva ap-
punto la cupola crollata. Come s'e 
detto, le prime awisaglie sulle cat-
tive condizioni strutturali della cat
tedrale si erano avute nel 1990, in 
occasione del terremoto del 13 di
cembre. Allora i danni maggiori li 
aveva riportati il campanile, ma 
erano caduti anche pezzi di comi
cioni. Conseguenze ritenute non 
particolarmente gravi, per le quali 
non sono mai stati presi prowedi-

menti nonostante la preoccupa
zione per «Noto capitale europea 
del barocco" risalisse a quattro an
ni prima, quando gran parte del 
centra storico era stato transenna-
to e in un furore di restauro erano 
stati aperti decine di cantien. Ma 
nel febbraio del '92 scatto 1'allatme 
per la cattedrale: si videro delle fes-
sure nella navata di destra, in fon-
do alia quale erano custoditi i resti 
mortali del patrono ban Corrado. 

La feata del patrono 
La navata venne cos) chiusa con 

transehne che si estendevanp fin 
sopra la yolta e fu vietato I'accesso 
ai cittadini: Ma il 19 febbraio, era la 
festa del santo, fu permessp ad up 
gruppo di fedeli di entrare e porta-
re fuqri Tuitia d'argento per cpn-
durla nell'aula magna del Palazzo 
Vescovile. Poco tempo dopo, con 
un intervento urgente, vennero in-
catenate le colonne e la navata di 
destra fu riaperta al pubblico. Le 
stesse colonne che l'altra sera non 
hanno retto alle infiltrazioni d'ac
qua. 

Oggi Noto si fermera per denun-
ciare l'abbandono in cui si trovaiil 
suo patrimonio artistico considera-
to uno dei simboli del barocco in 
Europa. Alia protesta parteciperan-
no i commercianti, che terranno 
chiuse le saracinesche, e gli stu
dent!: sara la protesta silenziosa di 
una citta ihdignata, per ascoltare il 
mmore della polvere quando cade; 
giu. 

Premio 
Si dimette 
aa Si precisano i contomi della 
crisl del Premio Viareggio: quasi 
I'intera giuria del prestlgioso rico-
noscimento letterario, infatti, si e 
dimessa in seguito a un dissidio 
con il comune toscano, formal-
mente •proprielarioa della manife-
stazione. Rosario Villari, presidente 
della giuria, ci ha fatto notare che 
la notizia riportata ieri su questc 
colonne (da nol, per altro, rispesa 
da un'agenzla di stampa) conte-
neva delle imprecisioni, In partico-
lare, sottolinea Villari 41 ptoblema 
non & petSonale: il sindaco e I'as-
sessore alia cultura del Comune di 
Viareggio hanno dato una ihter-
pretazlbne del regolamerito crie li-
mita lortemente I autonomia della 
giuria, La quasi totalita della giuria 
e io come presidente abbiamo re-
splnto questa interpretazione e il 
tentative del sindaco di impofla. 
Pepcid ci siamo dimessi», II nodo 
della questlone, infatti, riguarda la 
lunzlone e 1'autonomia della giuria 
e del suo presidente, »I1 regpla-
mento - aveva scritto Villari alglu-
rati del premio per informarli della 
sltuazione critica - attribuisce con 

ggio 
la giuria 
ogni evidenza piena responsabilita 
dell'autonomia della giuria aal pre
sidente il quale percid & garante 
che il lavoro della stessa giuria sia 
effettivamente immune da condi-
zionamenti estemi, anche e so-
pratti'fto percidche attiene ai deli-
catiss.ini compiti di natura organiz-
zativa». II dissidio, in particolare, e 
scoppiato nel momento in cui Vil
lari, come imposto dal regolamen-
to, ha nomitano la nuova giuria per 
il biennio 1996/97 sostiuendo Ga-
briella Sobrino fin precedenza e 
per molti anni giurata e segretaria 
organizzativa del premio contem-
poraneamente) con Antonio Ta-
bucchi: a questo punto Infatti il sin
daco dl Viareggio Marco Costa ha 
invitato Villari a non modificare la 
giuria, probabllmente anche in 
considerazione di una prossima 
revisione dell'intero regolamento 
del Premio. «Devo poi rilevare -
scriveva ancora Villari al giurati -
che nulla e stato fatto nei mesi 
scorsi dal Comune per realizzare 
iniziative gia concordate, tra le 
quali un convegno letterario e il la-
boratorio di lettura e scritturan. 

Lovable fasclno comodo. La spi-
nosa domanda e: »ll reggiseno tie-
ne fermo il seno, ma chi tierie fer-
mo il reggiseno?». Per fortuna e'e 
la modella canadese Jenny Mac a 
risolvere con il suo esempio splen-
didamente carnale il difficile que-
sito. La dove un grande filosofo 
cederebbe le armi, lei, guidando 
una jeep, non in stivalpni e abbi-
gliamento militaresco, ma in tuti-
na rossa scollata, rende subito 
lampante che si tratta di un falso 
problema. Anche perche e visibi-
Hssinio il fatto che il reggiseno in 
questione (chiamato Lov' Con
cept) non pud essere lo stesso 
che e indossato sotto I'abitino at-
tillato. Infatti Lov' Concept (cosl si 
chiama il capo in quetione) e 
molto piu accollato e forse la bella 
Jenny non lo porta affatto. £ solo 
fiction (nella foto, una scena del
ta spot), cioe cinema girato sotto 
la direzione del francese Jean 
Paul Seaulieu per la casa di pro-
duzione Central Productions di 
Milano. Agenzia Scotti e Mangia-
rotti, musica di Patrizio Fariselli. 
Con non poca enfasi nei depliants 
la campagna Lovable viene defini-
ta «la pifl entusiasmante dell'an-
no». Trattasi di una figura retorica 
chiamata metonimia. Che signifi-
ca contendere il contenitore con il 

contenuto, la causa con l'effetto, 
insomma la tetta con il reggiseno. 
Silvio fattl un caffe. Molto spiri-
toso e ben girato lo spot del caffe 
Mauro che abbiamo visto passare 
di sfuggita in tv al Nord e che ora 
sta circolando intensivamente al 
Sud, zona di distribuzione mag-
giore per il prodotto. Mostra una 
coppia di pescatori partenopei in-
tenti al loro lavoro tra le reti. Pur-
troppo la sicurezza dei loro gesti 
millenari 6 turbata dall'arrivo di 
una coppia di «naviganti» milanesi 
veramente fracassoni e nimbrana-
ti». Uno dei due si chiama Silvio e 
ne combina di tutti i colori, riu-
scendo, con poche mosse azzec-
cate, a far cadere una cima in ma
re, a urtare la barchetta dei pesca
tori e a girare a vuoto al largo. Ai 
due disastrati meneghini i napola-
tani offrono simpaticamente un 
caffe. Mauro naturalmente. La 
scenetta, vagamente sudista e al-
lusiva a una milanesita da <bau-
scia» bertusconiani, ha un garbo 
neorealistico nelle parti dialettali, 
che recuperano il patrimonio ere-
ditario della commedia all'italiana 

filtratta da tanti mitici Caroselli. 
Agenzia milanesissima, laPubbli-
market/ldea 2 Alliance. Casa di 
produzione Bianca Film, regista 
Riccardo Milani. 
Gavlno Sanna testimonial. Un 
esaltante debutto, quello di Gavi-
no Sanna come testimonial. Con 
alle spalle una delle pifl invidiabili 
carriere creative di fama intema
zionale, il pubblicitario sardo ha 
finalmente scoperto se stesso? 
Macche. E Sanna stesso a ricor-
darci di aver fatto in passato diver
se esperienze come «modello». La 
prima volta fu died anni fa per i 
Baci Perugina. Poi venne uno spot 
Rai a difesa dei pubblicitari. Ora 
arriva il messaggio per il Cis, gran
de centra commerciale nella pia-

na di Nola, verso il quale Gavino 
ammette di aver nutrito all'inizio, 
qualche diffidenza, poi superata 
dal suo «cuore inediterraneo*. In
somma il sardo che e in lui ha tro
vato modo di appassionarsi a un 
progetto che considera simbolo 
del «nuovo rinascimento napole-
tano». E speriamo che sia cosi. 
Quello che conta in questa sede 4 
notare come Gavino Sanna abbia 
messo in gioco con molta misura 
la sua notevole faccia, dopo aver 
ostentato a lungo il suo notevole 
cervello. Si e affidato per 1'occa-
sione alia casa di produzione Ne
mo e alia regia di Agostino Casti-
glioni. 

Folon cl dd una mano. Ancora 
Folon per il metano. La Snam ha 

infatti affidato all'artista belga la 
sua nuova campagna che arriva 
sul video delicata come una pau-
sa nei frenetico inseguirsi di volga-
rita e fatuita del inguaggio televisi-
vo. Quella fiammella colorata, 
quella luce che trascolora e quel-
I'animazione senza ftenesia, ser-
vono a comunicarci la sensazio-
ne, prima ancora dell'idea, che il 
metano sia una cosa naturale. II 
che poi e owio. Ma, per dare poe-
sia all'owieta ci vuole comunque 
del genio. La collaborazione tra 
Folon e Eni e cominciata nel 1991 
e ci ha gia raccontato, attraverso 
i'uso narativo del colore, il lungo 
viaggio del metano dalla Russia 
(con amore?) alle nostre case, 
Ora il pittore ritorna col suo stile 
pieno di grazia sul concetto della 
natura, servendosi della musica di 
Piero Fabrizi, che ha composto la 
colonna sonora intitolata Miche
langelo 's rising heart. La Snam, so-
cieta del gruppo Eni, ci fa sapere 
in un suo comunicato che il gas 
naturale copre ormai un quarto 
del fabbisogno energetico nazio-
nale e che, con il suo fatturato 
(1995) di 14.000 miliardi, e la 
quinla impresa italiana e occupa 
6000 dipendenti. La campagna e 
stata ideata dall'agenzia R.Pierre 
Associati e realizzata dalla casa di 
produzione Publirel-Parigi. 


