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Bufalino, lo scrittore siciliano erede di Sciascia ha perso la vita in un incidente stradale 

Unoscontro 
fatalo 
sulla strada 
verso Comlso 

L'incidente nel quale ha perso la vita 
fesualdo Bufalino eawenuto sulla 
stradastattieVittorlaComiso, nella 
SicHiacerttoorienble. Lo scrittore e 
spbato ahe 19 e SO neH'ospedale di 
VWmta«Cdk» dove era stato 
tnsportato con un trauma cranico. 
La causa probabile delta morte e una 
emorragia cerebrale. L'automobile, 
una 127 Flat, guldata da Carmen 
Barone dl 56 anni die soHtamente 
accompagnava lo scrittore negli 
iposUmentf, si e scontrata con una 
vettnra ch* procedeva nel senso 
opposto, alb cul guida $1 trovava 
Gwvanna lacono dl 40 anni. 
Eirtrambi sono rimastl solo 
leggermente ferrU. Secondo I prtani 
accertamentl Gkwanna lacono, dopo 
un sorpasso, ha perso II controlk) 
ddla guida, forse a causa delta 
ploojjia.L'liicidente eawenuto 
Intomo ale 17 e 30 di lerl In contrada 
PasM Scarparo. Lo scrittore era 
andatoaVHtortapervisttarela 
mogtte Glovanna Uggio, dl 65 anni, 
the e sUrta colpita da un Ictus ed e 
ricoverata neH'ospedale dove e 
splratolo scrittore. Tomavaa 
Comlso dala madre Maria Ella. In un 
prirm momenta lecondizionidello 
scrittore non erano apparse gravi 

Lo scrittore siciliano Gesualdo Bufalino Franz Gustmcich 

Don Gesualdo ci ha lasciato 
Gesualdo Bufalino e morto per trauma cranico, 
una emorragia cerebrate lo ha stroncato a 76 
anni. Diceria dell'untore e il libro che lo rese 
celebre, con il quale nel 1981 vinse il Cam-
piello. Lo aveva scoperto Leonardo Sciascia. 

• Mi consola pensare che, il quel 
momenta estremo in cui lo schianto 
lo ha sopraffatto, Gesualdo Bufalino 
sia stato raggiunto dall'ultimo pen-
siero di Ivan llljc; «Fmita la morte: es-
sa non c'£ piu» se cosl fosse, la lette-
ratura I'avrebbe lasciato e ptotetto 
per I'ultima volta, accompagnando-
io al cospetto di quel Dio baro con 
cul aveva ingaggiato, da eristiano 
ateo e tremante come si definiva, un 
eslenuante partita a scacchi. 

Se ne e andato a suo modo, sor-
prendendoei come sempre, dopo 
aver sfidato la morte, giovanissimo 
reduce dalla guerra, unico soprav-
vissuto di un esercito di malati, in 
quel sanatorio della Conca d'Oro, di 
cui ha lasciato stupefacente testimo-
nianza nel suo libro d'esordio, Dice
ria dell'untore. Di iccente, aveva 
sublto un delicato intervento al 
cuore, che lo aveva provato e in-
malinconito, ma si era ripreso feli-
cemente, moslrando il solito, ener-
gico attaccamento alia vita 

Un attaccamento sempre correl-
to da uno scetticismo che non gli 

dava tregua: persino nelle sue lun-
ghe, merabili, notti d'insonnid. 
Sento la sua morte come una cata-
strofe personale. ma ci manchera 
anche quel suo modo disimpegna-
tissimo di impegnarsi nelle faccen-
de amare della sua terra, modo 
che era continua garanzia di 
un'intelligenza sempre lucida ed 
anticonformista. 

Scetticismo 
Gesualdo Bufalino era un uomo 

mile e dolcissimo II successo, che 
era entrato improwiso nella sual vi
ta, con una irruenza, una violenza, 
sorprendenti, non aveva alteralo 
nessuna delle sue piu antiche abitu-
dini, compresa la partita acarte gior-
naliera con I coelanei del circolo, 
una pattuglia sempre piu rada Vo-
glio ncordarmelo, pero, circondato 
da suoi piu giovani amici inlellettiid-
li, Nunzio Zago, Giovanni lemulo, 
Salvatore Schemban, Giuseppe Di 
Giacomo, e tanti altri, can e premu-
rosi, sempre in festa, in una di quelle 
interminabili serate di civilissima 

conversazione, in qui Comiso mi pa-
reva una piccola Alene- un Bufalino 
sempre a'legrissimoeparadossale. 

Dal 1981, anno del suo senile 
esordio, ad oggi, lo scnttore ha gre-
mito di parole il silenzio dei suoi pri-
im sessant'anni E lo ha falto in una 
lingua che prediligeva i lussi del les-
sicoe losperperodelle idee. Unaltn-
gua che, con gli anni ha ingenerato 
qualche diffidenza. Ingiusta diffiden-
za-se e vera che, al crocevia esatto di 
retonca e piela, Bufalino ha sempre 
collocato il personaggio-uomo. con-
vinlo com'era che, per medicarle le 
fente sangiunanti, fosse necessano 
accarezzare le parole, magan sino 
all'estenuazione Una retonca sem
pre temperata da una suprema iro-
nia, quella di un'uomo che si e chie-
sto sino all'ultimo se la vita fosse sa
lute o metastasi 

Giovanni Giovafinetti 

Rivedo i suoi libn allineati sullo 
scaffale della mia biblioleca i ro-
manzi Argo il cieco (1984), Le 
menzogne della none (1988), Ca-
lends greche (1990), Qui pro quo 
(1991), // guertin meschino 
(1991), Le prose di Museo d'om-
bre (1982), Cere perse (1985), La 
luce e il lutlo (1988), Soldi d'au-
tunno (1990), le elegantissime tra-
duzioni da Giraudoux a Baudelai
re, le poesie dellVlmoro miele 
(1982), le tante prefazioni. 

Personali amulet! 
Sono staU gli amulet! personali, 

preziosissimi amuleli, per procasti-
nare una morte che alia fine e arriva-
ta come un paradosso del suo Mal-
pensante (1987) lui che e morto 
in un incidente stradale non pos-
sedendo neppure la patente. La Si-

cilia, quella terra di cui ha saputo 
far vibrare la corda pazza, la corda 
che era stata di Pirandello e Bran-
cati, perde un altro dei suoi figli 
miglion. Uno di quelli la cui musi-
ca, certo sontuosa, e stata quella 
dell'uomo solo: mai piu la riascol-
teremo 

Nella concitazione, nel dolore, 
non possso non immagmarlo che 
mi guarda e sorride mentre senvo 
il suo necrologio, consapevole co-
m'era che il tempo tutto consuma, 
inesoiabilmente, lasciando solo 
macerie e rovine. Anche per que-
sto lancinante sentimento, Bufali
no ha combaltuto una strenua bat-
taglia contro una stona che vedeva 
lastricata di fossili ideologici, furia 
cieca e brutale. Come quasi tutti i 
suoi grandi conterranei, del resto, 
da Verga a D'Arrigo. Mi piacereb-
be che la storia non fosse quella 
ruspa devastatrice di cui hanno 
parlato i nostn piu grandi poeti. Mi 
piacerebbe che quello della poe-
sia fosse un segno inciso eterna-
mente nel bronzo. Non so dove 
adesso Bufalino sia, se sia. Ma vor-
reri tanto che in quella terra di tut
ti, o di nessuno, dove ora si trova, 
le Muse lo abbiano chiamato per 
nome intrecciando in suo onore 
una danza di perenne gioventii, 
sotto un sole finalmente clemente 
Vorrei che la, in terra d'Arcadia, 
avesse ntrovato il suo vecchio ami-
co Leonardo Sciascia, lo scrittore 
secco, tanto diverso da lui, che 
aveva sempre ammirato Addio 
don Gesualdo, nonno gentile 

Esordlente 
a 60 anni 
il pudore 
della scrtttura 

Le prime pagine di Bufalino che 
videro le stampa erano una breve 
introduzione a un libro fotografico, 
«Comiso ieri». Piacquero motto, vi si 
sentiva la stoffa del grande scrittore 
e Elvira Sellerio si mise alle calcagna 
dello scrittore aiutata da Leonardo 
sciascia che lo aveva scoperto. Ma 
Bufalino si drfendeva, si trincerava 
dietro ie sue raffinate traduzioni dei 
grandi trances!. Per lui pubblicare 
era un po' morire, un po' tradire: «Ho 
sempre pensato all'opera anonima e 
segreta, pubblicare e consegnare 
una lapide», avrebbe detto poco 
dopo la pubblicazione di ••Diceria 
dell'untore^, il libro che lo rese 
celebre nel 1981. Bufalino diveniva 
cosi un esordiente a 6o anni. Era nato 
a Comiso nel 1920, insegnava, con 
passione, in un istrtuto magistrale di 
Comiso. Aveva pubblicato dopo 
•Diceria dell'untore >, scritto nel 
1971, «Museo d'ombre.. e la raccolta 
di poesie «L'amaro miele». Fra le 
traduzioni «l fiori del male» di 
Baudelaire e, pochi giorni fa, I'ultimo 
libro «Tommaso e il fotografo cieco... 
L'ultimo romanzo si chiude con la 
morte per incidente stradale di uno 
dei protagonist!. Per il critico Ciulio 
Ferroni Bufalino e «uno scrittore che 
restera, grande provinciale e grande 
intemazionale". 

ITINERARI 

Sulle orme 
di Fortuny 
con Cd-Rom 
• Fare una passeggiata interatti-
va per le calli di venezia ed entrare 
virtualmente nelle stanze segrete 
della biblioleca fortuny Da oggi e 
possibiie grazie ad un nuovo Cd-
Rom di Opera Multimedia II Cd-
Rom e il primo della serie "Arte a 
Venezia», dedicata agli artisti e ai 
luoghi d'arte veneziani. L'iniziativa 
nasce in coillaborazione con i Civi-
ci Musei veneziani e con I'Assesso-
rato alia Cultura del comune lagu-
nare Parte del ricavato vera devolu-
to per la ncostruzione del teatro La 
Fenice. Quanta al primo dei Cd-
Rom nasce dall'idea di fai awicina-
re il pubblico alia vicenda di Maria
no Fortuny, eclettico personaggio 
della cultura europea di primo no-
vecento, che scelse come dimora 
Palazzo Pesaro degli Orfei, dove 
realizzo le sue ricerche e ie sue col-
lezioni di gusto decadente divenute 
presto di gran moda. Sara dunque 
possibiie entrare per via interattiva 
m luoghi fino ad oia sconosciuti ai 
piu. Esplorando una celebre biblio
leca, fotograhe e oggetti stravagan-
ti. Nonche inseguire Fortuny nelle 
sue predilette passeggiate incitta. 

FILOSOFIA 

La saggezza 
interattiva 
su Radiotre 
am Prosegue su radio Tre la ver-
sione radiofonica della Enciclope-
dia multimediale delle scienze filo-
sofiche., realizzata da Video sapere 
con I'Fjiciclopedia ilalianae I'lstitu-
to per gli studi filosofici E un esperi-
mento di interazione tra media di-
versi che include altri tre appunla-
menti dopo 1'esordio del 9 giugno. 
il 16, il 23 e il 30 Giugno, dalle 22,30 
alle 23,30 I quattro appuntamenti 
sono stati infalti concepiti come ler-
minale radiofonico degli Afonsmi 
di Videosapere (in ondo su Rai Ire 
dalle ore 10,40, dal lunedi al vener-
di) Dopo Bodei, sara il lurno di 
Giulio Giorello, Sergio Givone, e 
Carlo Freccero che parleranno di 
etica, scienza,, metafisica e comu-
nicazione Con lo sguardo accurate 
del sapiente che sa misurasi con i 
dubbi di tutti noi Gli ascoltaton 
possono intervenire chiamando lo 
06/3612241, dialogando con gli 
studiosi. Gli ospiti piu attesi saran-
no gli sludenti delle trecei ito scuole 
di Napoli, Caglian.Torino e Mtlano, 
impegnati nel «progetto Pico-, la te-
ievisione via satellite realizzata dal
la Rai in collaborazionecon il Mini-
stero della Pubblica lstruzioue, 1 te-
sti integrali delle mterviste lelevisive 
televisive gia svolte saranno inoltre 
pubblicate sul sito Internet dl Vi
deosapere, al seguente indirizzo: 
http//WWW. uni.net/mecliamen-
te/ Quanta alle conversdziuoni ra-
dioforuche in diretta, saianno con-
dotte da Michele Guluucci, con 
Anita Cristina Pini in ledazione 

MOSTRE. Tra memoria e paesaggio: la terza «biennale fotografica» di Bastia 

II Mediterraneo? Vuol dire natura e cultura 
L'immagine del grande mare che unisce terre iontane nella 
consolidata «Biennale fotografica», rassegna intemazionale 
isolana ormai alia sua tere^ edizione. Sette fotografi con-
temporanei, al Centro cultuiale d'azione di Bastia, ritraggo-
no coste, porti, architetture e approdi della Corsica. La me
moria dei luoghi e le tracce dei primi viaggiatori prima che 
la sfida del cemento iniziasse a insidiare la bellezza dell'i-
sola e la sua luce irripetibile. 

DAL NOSTBO INVIATO 
MARCO FERRARI 

• BASTIA Reinventare il Mediter
raneo. In che modo? Parlando, scri-
vendo, fologralando il paesaggio. 
Come gli aviatori di un tempo i foto
grafi di oggi non si soltraggono alh-
dea di ricostruire I'unico reale e forte 
legame tra le diverse sponde, cosl di-
vise da guerre, conflitti, religioni, et-
nie, leggi e confini veri e immaginari. 
La teraa biennale fotografica di Ba-
slia, in programma sino al 28 giugno, 
con conferenze, dibnltili, asposizio-
nl e confront! produttivi hn reclama-
to I'ldenlita mediterranea atlraverso 

le immagini Litorali, coste, <ogli, 
approdi, fauna, flora, void di uouiini 
sembrano formare un'unico ntratto, 
•disegnando - come ha spiegalo I'oi-
gamzzalore Guy Mandary - quello 
che non vogliatno peidere a nessun 
prezzo, perche prima di tullo perde-
remmo noi stessk 

La Corsica, dunque, ncomincid 
dal paesaggio per trovare t fill di le-
gami cultural! che gli eventi, la cro-
naca e Toblio rendono seiupie me-
no (orti II Museo regionale di Corte 
conserva ancora, nel Fondo Tomasi, 

le pnme campagne fotografiche, 
quelle dal 1860 af 1920, quando I'I-
sola appariva al viaggiatore come il 
frutto piu acerbo, selvaggio e violen-
lo del Mediterraneo Adesso, giazie 
al Centre Mediterraneen de la Photo-
grafie di Bastia - una delle sei struttu-
re regionaii esistenli in Francia - 1'iso-
la Ionia sotto osservazione. L'obielti-
vo e quello di fissare un punto stori-
co, di documentare un temtono, di 
fotogiafare un'epoca 

[I lunismo Jellel Gasteli in estate 
esporra la sua campagna corsa, poi 
in ollobre tocchera a quatlro folo-
grafi di lama mtenidzionale, chia-
mati dal direttore artistico del Cen
tre, Marcello Fortini, percorreie in 
lungo e in largo Fisola tirrenica. Al-
rattudlita il Centre Medilarraneen af-
fianca 1'analisi storica dopo aver 
esposto gli scatli sulla Grecia di Con-
sldiitine Manos, locchora al reporta
ge di John Philips sull'ultimo volu di 
Anloine de Saint-Exupery, inlrapre-
so propno da Bastia, e quindi al pae
saggio ollocenlesco rpcupcrato dal 
Fondo Toinasi 

La Biennale vera e propna, in svol-
gimento al Centre d'Action Culturel 
di Bastia, mette a confronto la ricer-
ca iconografica di sette autori medi-
lerranei. Nella rassegna «Paesaggi 
delle due rive* il compianto Luigi 
Ghirri, 1'israeliano Didier Ben Lou-
lou, il francese Julie Ganzin e il luni
smo Salah Jabeur si misurano a di-
slanza sulle tracce di un nesso cultu
ral pnma che paesaggistico. 11 viag-
gio italiano di Ghirri, una sorta di te-
stamenlo artistico, le periferie di Ge-
rusalemme riprese da Loulou, la na
tura provenzale di Ganzin e le coste 
dell'isola di Djerba immortalate da 
Jabeur inaspriscono la conflittualita 
tra immagine e realta. L'ottica di vi-
sione, il «regard», si esalla in un do-
minio fotografico in cui la soggettivi-
ta parrebbe non avere scampo. 11 la-
voro, allora, si fa quasi clinico piu 
cheoninco t 

Nelle sale successive tre altn auto
ri scrutano il litorale mediterraneo 
cercando, atlraverso le forme che 
sono a conlatto col mare, di inler-
pretare le cmlla Alain Ceccaroli ha 

scello Campomoro, nel sud della 
Corsica: Albano Da Silva Pereira cor-
re sulla costa atlantica portoghese, 
Andre Merian nsale i ruvidi contomi 
corsi osservandoli dal mare. Piccoli 
casali, baracche, balaustre, stabili-
menti balnean e poi sabbia, rocce, 
promontori, moll, baiche formano 
la continuity del paesaggio. L'archi-
tettura volge piano piano verso il 
cambiamento, ma non muta il rap-
porto tra 1'uomo e la natura, nell'uso 
delle spiagge, nella cultura del mare, 
nell'approdo sulla terra ferma La 
mmuscola vita quotidiana che so-
prawive al tunsmo, al cemento, alle 
fortificazioni e alia portualita si con
cede un nscatto, quasi una nvincita. 
Allora ecco che la fotografia racco-
glie la nvendicazione di una comu
ne aspirazione che supera le appar-
tenenze religiose, nazionaii ed ideo-
logiche I fotografi del paesaggio, fa-
vorendo I analisi dell'emergenza, 
rendono evidenle quello che i nostn 
occhi quasi non percepiscono piu. II 
segreto dell'idenlila mediterranea e 
gia scritto nel patnmonio nalurale 

Mare nostrum chiama Europa 
Un libro sul futuro dell'area 

Ma I'Europa e solo interscambio Nord- Sud ed Est-
Ovest? Oppure e'e un Sud europeo che lega con il 
Sud, e che dialoga da vicino con il Nord del Sud? 
Esiste, questo «Sud europeo >. E si chiama 
Mediterraneo. Include come e owio I'Kalia e i paesi 
mediterranei dell'Europa. Ma anche le sponde del 
Medioriente e quelle dell'Africa. E un intreccio 
economko (auspicabile) e poi culturale, di still e 
tradizioni di vita, gia consolidate. Detto in altri 
termini e l'«L'Europa alia riscoperta del suo cuore 
mediterraneo.., come suona il sottotflnlo di un 
libro a sei mani, scritto nell'ordine da Vanino Chitl, 
Robert Leonardi, e Alberto Bin. La prefazione e di 
CiovanniAlberto Agnelli, presidente della 
Fondazione Piaggio, e il titolo e appunto 
«Mediteraneo». Viene pubblicato per i tip! della 

Vallecchi saggi (pp. 140, L 10.000). Questo I'oWettJvo che si 
prefigge il libro, denso di analisi e di prospezioni: mettere a 
f uoco il futuro di un grande e millenario «mondo-ambiente», 
abttato da 800 rnilionl di persone. Da popoli divisi da un 
piccolo braccio di mare ottre che da grandi fratture religiose 
ed economiche. E nondimeno unlficati da un possibiie destino 
comune. Un destino che afHora e diviene palpabile 
nell'intenso fenomeno migratorio che attraversa I'area in 
questjone. Ed ecco il profilo degli autori. Vannino Chiti e il 
presidente della Regione Toscana, nonche il vicepresidente 
del Comitate delle region! dell'Unione europea. Robert 
Leonardi e direttore del laboratorio sulla coesione economlca 
e sodale dell'lstttuto Europeo alia London School of 
economics. Alberto Bin e vicedirettore dellAccademla 
medfteranea di studi diplomatic!, e tltolare della cattedra di 
Storia delle relazioni internuionali nell'Universlta di Malta. 

http://uni.net/mecliamen

