
A Modem un Garcia Lorca poco rappresentato 

Rosita & le altre 
«zitelk» di Spagna 
Emilia Romagna Teatro ha voluto ricordare degnamente 
Federico Garcia Lorca, nel 60° anniversario della morte 
per mano dei franchisti (19 agosto 1.936),con un impe-
gnativo aliestimentp, regista Cesare Lievi, di uno dei suoi 
testi teatrali meno frequentati in. Italia, Donna Rosita nubi
le o il linguaggio dei fiori, che ha appena esordito alio 
Storchi di Modena. Lo spettacolo, dopa le repliche, toc-
chera varie altre citta, fra cui Prato, Torino, Genova. 

AOOKOSAVIOLI 

• MODENA. Si data ai 1935, Don
na Rosita nubile, e precede di poco 
la am di Bernarda Alba, capola-
voro postumo, tutte «al femminile», 
del grande poeta spagnolo. Anche 
in Donna Rosita, comunque, e un 
microcosmo muliebre a essere 
rappresentato da Garcia Lorca. Gli 
uomini vi si conflgurano come as-
senze, o presenze distraite, o di-
struttive, o fuggevoli, Appare al pri-
rno atto il cugino e fidanzato della 
protagonista, per poi trasmigrare in 
Argentina, e farsi vivo di la solo per 
lettera. Lo Zio di Rosita, che con la 
Zia ha ollevato la ragazza, rimasla 
orfana, e tutto preso dalla sua ser-
ra, dove cottiva, in particolare, rose 
belle e rare, disinteressandosi del 
resto. Un noioso cattedratico e un 
ppvero professore compiono bievi 
visite, nel corso della vieenda, che 
abbraccia un quarto di secolo, tra 
quello passato e il nostio, 

Fedelc al stio amore, anche nel-
la lontananza (e put sapendo, da 
un certo momento, che lui, laggiii, 
si e sposato con un'altra), Rosita 
appassisce via via, come il fiore cm 
si richiama. Alia fine, dovra pure 
lasciare la casa (ipotecata dall'ora 
defunto Zio, magaii troppo gene-
roso verso il prossimo, ma die ha 

agito cosi anche per costituire alia 
nipote uno splendido, inutile cor-
redo), e traslocare in un piu mode-
sto alloggio, con la vecchia Zia e 
con ia affezionata quanta dispoti-
ca Governante: ridotte in miseria, o 
quasi. 

Ma altri profili di donne si affac-
ciano nella storia, facendo corona 
e riscontro al destino, brevemente 
lieto e poi, a lungo, amaro, di Rosi
ta: le tre esuberanti Manole, le ire 
affamate Zitelle, con la loro non 
meno digiuna Madre vedova, e le 
signorine Aiola, viceyersa satolle di 
cibo. Ma di nessunasi potra poi di
re che avra avuto una sorte dawe-
ro felice. 

II regista, Cesare Lievi, sembra 
esser stato sedotto da certe possi-
bili assonanze (di personaggi, di 
situazioni, di amblentazione) tra il 
mondo di Lorca e quello di Ce-
chov. La ricercala affinita, non del 
tutto elettiva, rninaccia di deborda-
re gia al primo atto, dove diremmo 
trattarsi, piuttosto, d'un vago ma-
nierismo cechoviano, con quel so-
speso silenzio iniziale e il successi
ve capiioleggiare di Rosita e delie 
sue amiche; ma soprattutto al ter-
zo, immerso in un ciima di desola-
zione e abbandono che evoca il fi

nale (al confronto, pero, intriso di 
ottimismo) del Giardino dei ciliegL 

L'atto centrale di questo che 
I'Autore definiva «poema granadi-
no del Novecento, diviso in vari 
giardini con scene di canto e ballo» 
ci riporta in Spagna; e, paradossal-
mente, rischia di stridere coo gli al
tri due, quasi per uh eccessb di fo]-
clore. Ma canti a danze vi sbno or: 

chestrati a dovere (movimenti a 
cura di Daniela Schiavone, musi-
che di Anton Garcia Abril), rhentre 
gli interpreti vi si mostrano al loro 
meglio, padrpneggiando prosa e 
versi lorchiani (a propositov e ;lo 
stesso Lievi a firmate la traduzione, 
che in piu punti, cosi a orecchio, 
somiglia a quella, ahtica e nota, di 
Vittorio Bodini). E, insomnia, qui 
lo spettacolo pferide cbrpo, per 
poi awizzire, come la sfortunata 
eroina del dramma, nella fase ter
minate: causa anche la durata 
complessiva, due pre e cinquanta 
minuti, includenti due intervalli, re-
si necessari dai mutamenti nella 
scenograiia, concepita da Marghe-
rita Palli con notevole sprezzo del
ie indicazioni lorchiane (nel se-
condo atto non avremo, di sfondo, 
un giardino, ma una boscosa Sier
ra), "-.: . 

«lnvecchia» bene, il personaggio 
di Rosita, e matura con puntiglio e 
grazia Galatea Ratizi, che si confer-
ma una delie migliori attrici delle 
leve pit! recenti. Eccellente, per pi-
glio e grinta, Barbara Vaimorin co
me Governante, persuasiva Anna 
Maria Gherardi come Zia, nientre il 
bravo e simpatico Renato Carpen-
tieri, nelle assorte fissazioni dello 
Zio, rammenta il Luca Cupiello 
eduardiano. Da citare ancora, al-
meno, Aide Aste, Carolina Zaccari-
ni, palrizia Bracaglia, Elena Bibo-
lotti. 

IV. Baude dal 16 marzo cpn^Mille Ureal mese*^••« ^ ; 

Pippo di nuovo alia ribate 
m ROMA. Sabato 16 marzo Pippo Baudo riapparira 
sul teleschennl nostiani di nuovo nei panni del con-
duttore numero uno del Paese. leri il presentatore ha 
convocato una mlniconferenza stampa alia sua uscita 
dalla clinica di Rho dove e stato operate giomi fa alia 
corde vocali perannunciare che tornera proprio con il 
varieta Milie lire al mese, che conduce su Raiuno insie-
me a Giancarlo Magalli. 

Gloved! sera, come nei giorni precedent!, Baudo e 
apparso iti !v nel corso di Tempo reoteper intetvenjre 
e dire la sua sulla situazlone della Rai, i diritti del cal-
cio passatl nelle mani di Cecchi Gori e il problema 
della iv di qualita. Baudo, anche seancora con la voce 
roca, e apparso in gran forma. «Ho dormito poco la 
scorsa notte - ha detto ai giornalisti - e sono stanco, 
Anche per questo mi si 4 abbassata la voce. Ho co
munque rlcevuto un serio invito ad andare in onda e 
cosi ho rinuncittto a una settimana di riposo», Anche il 
dottor Domenico Sparta, 1'amico d'infanzia che lo ha 
oparato, ha dichiaraio che il suo decorso e regolare. 

L'occasione della visita di Baudo e stata per lui an
che occaslone perribadire le sue poslzioni circa le di-
missloni, poi ritirate, da direttore artistico della Rai (al-
1'indomanl del glomo di chiusura del Festival di Sanre-
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Anna Maria Gherarol e Barbara Vaimorin In "Donna Rosita nubile- fwiai cello Norberth 

mo e della sua lettera inviaia a Letizia Mpratti) e dire 
la sua sulla vicenda del caieio in tv, «Con la signora 
Moratti - ha dichiarato - non ho mai avuto una rottu-
ra. 1 giorni di Sanremo sono stati particolari in ogni 
aspetto, mi sentivo ferito. Quando la presidente si e ri-
fatta viva, mi ha tiovato e ho accettato. Dopo il festival 
e'era in me una grande amaiezza: avevo subito una 
grande delusione, anche se tutto sommato dimentico 
con grande facilita, e ho scelto un modo eclatante per 
djmostrarla. Poi si e aggiunto per la Rai il problema 
calcic Per Letizia Moratti sono piombate nuove com-
plicazioni. La perdita dei diritti per il calcio da parte 
della Rai rappresenta una grande perdita, rappresenta 
la storia italiana. Ora giocheremo con ie palle di pez-
za». 

Giovedi sera a Tempo.reoteBaudo ha insistito sulla 
necessita che la Rai rion debba mollare la pianifica-
zione e la strategia che i'hanno resa vincente nell'ulti-
mo anno, petcbe Mediaset (e in particolare.Canale 5) 
sta preparando una forte controffensiva per i palinse-
sti dei prossimi inesi. Uomo di spettacolo navigatb, 
Baudo haricevutoicornplimentiegliomaggidi.tutti 
gli ospiti in studio, unitamente agli auguri di pronta 
guarigione. 

Teatro pieno per il concerto direttq da Muti dedicato alia ricostruzione della Penice 

Venezia alia S^ala (per una sera) 
PAOLO PETA3EZI 

• i MILANO Interminabili applausi 
hanno accoltoal Teatro alia Scala 
il concerto straordmano diretto da 
Riccardo Muti con I'Orchestra e il 
Coro del Teatro La Fenice, organiz-
zato a favore della ncostruzione 
cui offriva un atuto di natura non 
soltanto economica in teatro eia 
no nmasti pochi posti liben tra i 
piesenti c'eiano I sindact di Vene-
zia e Milano, Massimo Caccian e 
Marco Formentijli, il sovnntenden 
te della Fenice Pbntel, il piesidente 
e la vicepresidelite della Fondazio-
ne per la Scala,, il soprano Leyla 
Gencer, esponenn del mondo del-
I'mdustna o della moda (si parla di 
un incasso di 400 milioni) Alia fi
ne MuU e i complessi veneziam 
hanno nsposto ton un bis al calore 
del pubblico, rip^stendo la mnabile 
ultima parte ds\'Requiem in do mi-

nore di Chembinmi, a partire dal-
I «Agnus Dew una pagma che per 
la dolotosa forza evocativa e per 
1'intensa concentrazione pu6 esse
re piesa ad emblema della nobile 
e severa bellezza di questo capola-
voio Annunciando il bis, Muti ha 
dichiaiato che erano stall l -com
plessi della Fenice a chiedergli di 
mterpretare con loro Chehibini e 
che tale scelta era la prova di una 
giande civilta musicale E fdrse, si 
potrebbe aggiungere, e/a anche 
un omaggio all insigne rlfettore 
che pei la Fenice ha voluto com
plete un gesto cosi significativo (n-
nunciando inoltre ad ogni com-
penso come tutti i lavoratqH del 
teatio) non da oggi Muti e noto 
come interpiete esemplare !di Che-
i ubim, come uno di coloro chepiu 
ha fatto per diffondeme i capola-

von, in gran parte ttascurati 
Della musica sacra di Cherubini 

il Requiem in do mmore e certo 
uno dei vertici fu composto nel 
1816 su commissione di Luigi XVlil 
per commemoraie I'anniversario 
della decapitazione di Luigi XVI, e 
fu eseguito per la prima volta il 21 
gennaio 1817 Non intervengoho 
voci soliste, e anche questa rinun-
cia conlnbuisce a lendere evidente 
la sua austeia nobilta meditativa, 
affermando un ideale sacio di se
vera coeienza e di intensa forza 
tragica, fondato su uno stile sinfo-
nico-coiale onginalissimo, dove il 
compatto ngore della scrittura 
mantiene una costante tensione, 
dalla somraessa sobneta dell'inizio 
alia mcisiva e antieffettistica rapidi. 
ta del «Dies irae», fmo alia gia citata 
pagma conclusiva Muti sa esaltare 
in modo mirabile quesb caratteri 
austen e meditativi, sa approfondi-

re con assoluta adeSidne I'intensa 
e controllata ricerca.espressiva, co-
gliendone ogni segfeta vibrazione 
interiore: sotto la sua direzione il 
coro della Fenice, ottimamente 
istruito da Giovanni Anclreoli, ha 
offerto una bella prova, e anche 
I'orchestra ha raggiunto una am-
mirevole concentrazione. 

Nel programma; del conceito, 
che in Cherubini ha avuto il mo
mento culminante, il nome del 
compositore fiorentino era acco-
stato a quello di uno dei suoi piu ii-
lustri ammiratori, al Beethoven, di 
cui si e ascoltata all!inizio della se-
rata la Prima Sinfonia: qui Tinter-
pretazione di Muti si imponeva an
cora una volta cqn' grande fre-
schezza e sembrava esaltare con 
limpida tensione la irruente vitaliH 
giovanile con cui I'esoidio sinion, 
co beethoveniano si inserisce nel 
contesto del classicKmo Viennese 


