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IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI

di ANDREA PORCHEDDU

Gl i  art is t i ,  s i  sa,  sono  avant i  d i  ch i lometr i:  esp lorano  zone  sconosc iute,  che  po i  no i  –

cr it ic i  o  presunt i  ta l i  –  proviamo a st rut turare,  a  codif icare,  a  urbanizzare.  

Capita,  a l lora,  che  certe  creaz ion i  i l lumin ino,  in  ant ic ipo,  que l  che  s iamo  o  quel  che

saremo.  Danno  senso  a l la  fat icosa  scr it tura  de l la  nostra  autobiograf ia:  c i  raccontano

quel  v ivremo.  E  capiamo  di  p iù.  A  me  è  cap itato  con  “ In  girum  imus  nocte  et

consumimur  ingni”:  lo  spettaco lo  d i  Roberto  Caste l lo  e  de l  suo  raf f inat iss imo  gruppo

ALDES  mostra  perfettamente  la  realtà,  i ta l iana  e  non  so lo.  S iamo  sf in it i ,  s tanch i,

esaust i ,  spers i .  Af f l i t t i  e  avv i l i t i  ma non per  questo r inunc iatar i  o  sconf it t i .  

Quel  man ipo lo  d i  ero i che re iteratamente avanza stando ferma è la perfetta incarnaz ione

di  uno  stato  d i f fuso.  I l  mister ioso  pal indromo  lat ino  che  fa  da  t ito lo  è  lo  spunto  per  un

affresco  degno d i  Bosch  o  d i  Bruegel  che  catapulta  in  un  puro  med ioevo  contemporaneo:

sono  le  “ t r ibù”  care  a l  f i losofo  Miche l  Maffesso l i  quando,  ne  L ’ is tante  eterno ,  evoca  un

r itorno  de l  trag ico  ne l  postmoderno.  La  tragedia  d i  ALDES  non  è  cruenta,  anz i:  ma  è

acquis ita,  int ro iet tata,  con-v issuta  da  un ’umanità  stanca  che  cont inua  a  marc iare

inesorabi lmente  su l  posto,  a  sbatters i  e  combatters i  per  una  gara  senza  arr ivo.  Sono

anime in  pena, sono pe l legr in i  s f in it i ,  sono – con fo lgorante do lore – i  migrant i  d ’ogg i.  

I  danzator i  hanno  corp i,  vo lt i ,  mani  che  raccontano:  camminano  ass i l lat i  da  una  musica

che  è  loop  e let t ron ico  ossess ivo,  in  un  a lternars i  d i  bu io  e  luce  scand ito  da  una  d ia fana

voce  beckett iana  che  tutto  sp inge  a l l ’assurdo.  Ed  è  la  condiz ione  umana ,  que l la  che

racconta  Caste l lo.  I l  coreografo  non  condanna;  anz i  con  uman iss ima  empat ia  evoca

moment i  d i  contatto  e  forse  tenerezza,  quadr i  d ’ ins ieme  in  cu i  i l  g irovagare  sembra

trovare  pace.  Ma  non  c i  sono  v ie  d i  fuga,  ne l la  scato la  ch iusa  che  è  mondo  in  b ianco  e

nero,  tracc iato  d i  f ramment i  (pro iet tat i )  come  p iogg ia  o  graf f i ,  tag l i  d i  luce  obl iqu i  e

c laustrofobic i ,  dettagl i  che  sof focano  quanto  la  v is ione  genera le.  Ne l la  corsa  t ra  g l i

u lt im i,  anche ch i  s i  sa lva  è perduto.



dal programma di sala di
IN GIRUM IMUS NOCTE ET 
CONSUMIMUR IGNI   (giugno 2016)

La danza critica di Roberto Castello

di ATTILIO SCARPELLINI

“Nel  mondo realmente rovesc iato anche i l  vero è un momento de l  fa lso”  (Guy Debord)

Antonin  Artaud  d iceva  d i  Van  Gogh  che  era  un  grande  music ista  ma  con  tutt i  i  mezz i

de l la  p ittura.  Del le  coreograf ie  d i  Roberto  Caste l lo  s i  potrebbe  d ire  qualcosa  d i  mo lto

s imi le:  che  r ich iamano  i  l inguagg i  e  le  f ront iere  espress ive  p iù  d isparate  –  dal  c inema

al la  v ideoarte,  dal la  narraz ione  a l  var ietà  –  ma  con  tut t i  i  mezz i  de l la   danza,  se  per

danza  va  inteso  que l  l inguagg io,  p iù  tota le  che  asso luto,  d i  cu i  questo  art is ta  ha

caparb iamente  sper imentato  l ’assenza  d i  conf in i  f in  dai  lontan i  ann i  ’80,  quando  con  la

compagn ia Sosta Pa lmiz i  è  stato uno de i  fondator i  de l la  danza contemporanea in  I ta l ia.  

Conv into  che  l ’arte  possa  par lare  non  so lo  a  tut t i ,  ma  d i  tut to,  a  cominc iare  da  c iò  che

art is t ico  non  è  –  come  i l  denaro,  una  de l le  ossess ion i  r icorrent i  de i  suo i  lavor i ,  da

“S iamo qu i   so lo  per  i  so ld i”  con  cu i  s i  presentò  a  Tor ino  Danza  ne l  1994  f ino  a l  recente

“coreocabaret  confus ionale”  d i  “Trattato  d i  economia”  messo  in  scena  con  l ’at tore

Andrea  Cosent ino  –  Caste l lo  ha  ut i l i zzato  l ’ i ron ia,  la  parodia  e  i l  past iche  per  costru i re

de l le  eterogenee  e  anarch iche  enc ic loped ie  i l  cu i  vero  f i lo  conduttore  è  lo  smontaggio

de l l ’ ideo logia  contemporanea.  Con  i  c ic l i  d i  un ’ep ica  der isor ia,  qua l i  i l  progetto  de  “I l

mig l iore  de i  mondi  poss ib i l i”  (premio  Ubu  ne l  2003),  o  con  apo loghi  secch i  e  compatt i

come  “In  g irum  imus  nocte”  -  quas i  un  parabelstuck  danzato  -  i l  coreografo  d i  ALDES

non  fotografa  tanto  la  rea ltà  quanto  le  menzogne  di  un  mondo  rovesc iato  che  s i

presenta  come  vero  d i  cu i  i l  corpo  rappresenta  la  cart ina  d i  tornaso le  p iù  estrema.

Art is ta  cr it ico  che  usa  lo  spettaco lo  contro  la  soc ietà  de l lo  spettaco lo,  Roberto  Caste l lo

è  dec isamente  un  esponente  de l  pess imismo  de l la  ragione.  I l  suo  un ico  ott imismo  lo

r iversa  ne l la  v ita l i tà  comunicat iva  de l le  sue  creaz ion i,  c ioè  ne l la  re laz ione  con  i l

pubbl ico  “non  se lez ionato”  a l  qua le  non  ha  mai  smesso  d i  r ivo lgers i .  E  ne l  nuovo

model lo  organizzat ivo  e  produtt ivo  che  ha  fondato  con  ALDES:  una  compagnia  senza

capocomicato  che  funz iona  come  una  comun ità  d i  autor i ,  una  res idenza  che  eserc ita  su l

terr i tor io  la  d i f f ic i le  arte d i  res is tere a l  deserto che avanza.  



LA STAMPA   (22 novembre 2017)

Se la prosa sposa la danza il matrimonio è ricco

di SERGIO TROMBETTA

La  not iz ia  la  annunc ia  F i l ippo  Fonsatt i ,  i l  d irettore  de l lo  Stabi le  d i  Tor ino  a l la  Nid,  la

p iat taforma  de l la  danza  ita l iana  che  s i  è  svo lta  a  Gor iz ia  dal  19  a l  22  ot tobre.  I  teatr i

stab i l i  naz iona l i  e  que l l i  d i  r i levante  interesse  cu ltura le  (Tr ic)  potranno  non  so lo

programmare,  come  già  avv iene,  ma  anche  coprodurre  spettaco l i  d i  danza.  E  la  sce lta

avrà  r ipercuss ione  su i  f inanz iament i  min ister ia l i ,  perché  cost itu irà  punteggio  per  i l  Fus,

i l  fondo  un ico  de l lo  spettaco lo.  Lo  stabi l i sce  i l  nuovo  decreto  de l  min ist ro  per  i  Beni

Cu ltura l i  Francesc in i  appena  pubbl icato  su l la  Gazzetta  Uf f ic ia le  con  le  rego le  d i

f inanz iamento  per  i l  t r ienn io  18–20.  Un  v ia  l ibera  importante  per  le  compagnie  d i  danza

perennemente a l la  r icerca d i  partner con cu i lavorare.  

Dunque  la  danza  d i laga.  Un  mix  d i  danza  e  teatro  è  oggi  la  v ia  p iù  immediata  per

raccontare  la  realtà?  Fonsatt i  ne  è  convinto,  e  ,  a l la  tavo la  rotonda  Spazi  d i

Programmaz ione  de l la  Danza,  r icorda  che  lo  Stabi le  programma  da l  2009  Tor inodanza.

Lo r ibadisce Car lo  Fuortes,  i l  sovr intendente de l l ’Opera d i  Roma,  quando r ievoca g l i  ann i

trascors i,  da l  2002  a l  2014,  a l la  d irez ione  de l l ’Auditor ium Parco  de l la  Mus ica:  “La  danza

è  stato  l ’e lemento  fondamentale  de l la  mia  programmazione  per  creare  nuovo  pubb l ico.

Racconta i l  mondo contemporaneo p iù e megl io  de l le  a lt re  art i”.  

Un  trend  confermato  da  C la i re  Ver let ,  de l  Théatre  de  la  V i l le  d i  Par ig i  che  in  questa

stagione  ha 25 spettaco l i  d i  prosa e  30 d i  danza.  Ma intanto  come sta  d i  sa lute  la  danza

ita l iana?  I  quattro  g iorn i  de l la  Nid,  la  qu inta  dal  2011 dopo Tor ino,  Lecce,  P isa e Bresc ia

ha  permesso  d i  passare  in  rassegna  sedic i  compagnie  sce lte  da  una  g iur ia  d i  se i

commissar i ,  t re  i ta l ian i,  tre  stran ier i .  Promossa  da  Mibact ,  Reg ione  Fr iu l i ,  la  c it tà  d i

Gor iz ia  e  l ’assoc iaz ione  Art ist i  Assoc iat i ,  aveva  i l  propr io  centro  ne i  loca l i  de l  Museo

Santa  Ch iara  dove  s i  sono  dat i  appuntamento  coreograf i ,  danzator i ,  organ izzator i  d i

fest iva l  e  manager  teatra l i .  Che  cosa  r icordare  fra  le  mo lte  cose  v is te?  Per  esempio

Roberto  Caste l lo,  uno  de i  padr i  de l la  danza  ita l iana,  fondatore  d i  Sosta  Palmiz i .  I l  suo

brano da l  t i to lo  ch i lometr ico  ,  “In girum imus nocte et  consimimur igni”  per  la  A ldes

è  frutto  d i  una  lunga  e laboraz ione,  ed  è  arr ivato  a l la  forma  f ina le  a  Gor iz ia  acco lta  da

un  unan ime  consenso,  con  g ià  a lcune  poss ib i l i tà  d i  essere  programmato  a l l ’estero  ne l le

pross ime stag ion i.   

Mauro  Asto lf i  ha  raccontato  in  “Myster ious  Engine”  un  rapporto  uomo  donna  d i  v io lenza

e  aggress ione  da  parte  de l  masch io,  (come  non  r icordare  i l  caso  We inste in?),  ma  con

una  svo lta  ne l  f ina le  dove  la  donna  prende  l ’ in iz iat iva  e  i l  propr io  p iacere,  nonostante

tutto.  Fra  i  performer  so l is t i ,  che  sono  un  nostro  punto  forte,  ecco,  per  esempio,  Anna

Mar ia  Ajmone  che  in  “Tr igger”  non  so lo  ha  r ibadito  la  sua  catturante,  ipnot ica  qual i tà  d i

movimento,  ma la  capac ità  d i  scr ivere  un  asso lo  leggib i le ,  con  un  pens iero  coreograf ico

ch iaro.    

http://www.lastampa. it /2017/10/22/spettaco l i /palcoscenico/se- la-prosa-sposa- la-danza-

i l -matr imonio-r icco-1plg lWJEYKOMrCLpMV1bkI/pagina.html   



KLP   (20 novembre 2017)

Nid Platform 17. Gorizia capitale della  danza contemporanea

di MARIO BIANCHI

Dopo  le  pr ime  ed iz ion i  organizzate  da  Art ist i  Assoc iat i  a  Lecce,  P isa  e  Bresc ia,  è  stata
Gor iz ia  a  d iventare,  ad  ottobre,  la  nuova  capita le  i ta l iana  de l la  danza,  osp itando  la
quarta  ed iz ione d i  NID – New Ita l ian Dance  Plat form,  evento b iennale  i t inerante,  vetr ina
di que l la  che dovrebbe essere la  mig l io re e p iù innovat iva danza ita l iana.

Nata  da l la  co l laboraz ione  t ra  le  pr inc ipa l i  rea ltà  i ta l iane  de l la  d is t r ibuz ione,  i l  M in is tero
de i  Beni  e  de l le  Att iv ità  Cultura l i  e  g l i  ent i  loca l i ,  questo  evento  r iesce  a  mettere  in
contatto  compagnie  naz ional i  con  i  numeros iss imi  operator i  provenient i  non  so lo  da
Ita l ia  ed  Europa,  che  hanno  potuto  vedere,  tra  le  118  proposte  pervenute  agl i
organizzator i ,  16  spettaco l i  sce lt i  da  una  appos ita  commiss ione  proveniente  da  tutto  i l
mondo.
Nid  s i  è  cos ì  confermata,  per  la  quarta  vo lta,  un ’occas ione  un ica  per  ass is tere  a  quanto
s i muove at torno a l la  coreograf ia in  Ita l ia,  t ra realtà g ià conso l idate e art is t i  emergent i .
A Gor iz ia  ne  abbiamo potuto  sper imentare  tutte  le  forme in  un  crog io lo  d i  spettaco l i  che
c i hanno mostrato in  quant i  modi la  danza può essere proposta.
Due  g l i  asso l i  che  c i  hanno  fortemente  co invo lto:  lo  spettaco lo  d i  Danie le  N inare l lo
“Kudoku” e quel lo  d i  Marco D’Agost in  “Everyth ing is  ok”.
Ninare l lo,  accompagnato  dal la  mus ica  dal  v ivo  d i  Dan  Kinze lman,  s i  incontra  con  i l
mus ic ista  su  un  terr itor io  d i  condiv is ione  sper imentale  comune:  lo  spaz io  de l la  scena
come  luogo  in  cu i  eserc itare  e  t rasf igurare  i l  corpo,  mettendolo  in  condiv is ione  con  un
sonoro  de l  tutto  part ico lare,  che  mesco la  l ’e lett ron ica  con  la  t rad iz ione  d i  s trument i
come  sax,  c lar inet to,  f laut i ,  st rat i f icando  i  var i  e lement i  con  l ’aus i l io  d i  una  loop
stat ion.
Ninare l lo  crea  cos ì ,  ins ieme  a  Kinze lman,  un  rapporto  d i  gest i  con  la  mus ica  veramente
ipnot ico;  poco  a l la  vo lta,  uscendo da l la  penombra,  gest i  e  mus ica  s i  un iscono,  unendo in
un  d ia logo  tut t i  i  poss ib i l i  e lement i ,  anche  que l l i  p iù  impercett ib i l i ,  d i  corpo,  suono  e
spaz io.  I l  corpo  de l  performer  v ibra,  s i  ina lbera,  s i  contorce,  g ira  su  se  stesso  in  una
spec ie  d i  r i to  sacro  contemporaneo  che  s i  inab issa  ne i  meandr i  de l l ’occh io  de l lo
spettatore.

In  “Everyth ing  is  ok”  Marco  D’Agost in  s i  pone  su  tutt ’a lt ro  versante,  d iv idendo  la
performance in  due part i  che s i  r ich iamano l ’una con l ’a lt ra.
Ne l la  pr ima  ut i l izza  un  vocabolar io  in interrot to  d i  paro le,  gerghi  e  luogh i  comuni
trafer it i  in  l ingue  d iverse;  ne l la  seconda,  d i  conseguenza,  ad  essere  in interrot t i  sono  i
gest i  e  i  mov iment i,  che  lanc iano  a l lo  spettatore  immagin i  corporee,  posture  e  l inguaggi
d if ferent i .  Non  è  propr iamente  danza,  per  lo  meno  ne l  suo  ssunto  p iù  tradiz ionale,
semmai  un  coacervo  d i  segn i  r iconosc ib i l i  che  s f iancano  gradatamente  i l  corpo  de l
performer,  consegnandolo  a l lo  sguardo  p ietoso  de l  pubb l ico.Sono  invece  proposte  a  due
“Re-garde” d i  Francesco Co la leo e “We_pop” d i Dav ide Valrosso.
In  “Re-garde”  Co la leo  e  Max ime  Fre ixas,  su  un  tessuto  sonoro  assa i  d ivers i f icato  (da
Aznavour  a  Trenet  ed  A lvarez,  che fanno capo l ino  da ech i  p iù  astratt i)  d ia logano t ra loro
intrecc iando  moviment i  e  corp i,  creando  su l  pa lco  un  p iacevo le  e  d ivertente  g ioco  d i
af fet t i  t ra  i  due  danzator i ,  componendo  un  co invo lgente,  ne l la  sua  brev ità,  cata logo
de l le  emozion i.
La  medes ima  cosa  c i  pare  non  avvenga  ne l  p iù  f reddo  e  d istaccato  “We_pop”  d i  Davide
Valrosso:  s ia  ne l  duo  composto  dal  performer  con  Maur iz io  Giunt i ,  s ia  ne l l ’asso lo,  con
maschera  da  gatto  de l lo  stesso  Va lrosso,  che  nu l la  aggiungono  a l  g ioco  d i  corp i  e  gest i
se  non  un  corretto  esec iz io  d i  st i le  che  tuttav ia  poco  comunica  a l lo  spettatore,  forse
des ideroso d i so l lec itaz ion i  p iù  profonde.

Perp less ità  c i  ha  lasc iato  anche  i l  pur  corposo  lavoro  d i  Fabr iz io  Fava le  de  Le  suppl ic i
con “Hek la”.
Lo  spettaco lo,  antepr ima  a l  nuovo  lavoro  de l la  compagnia  dal  t i to lo  “Circeo”,  vede
l ’aus i l io  de l le  musiche  or ig inal i  d i  Danie la  Catt ive l l i  e  la  presenza  in  scena  d i  nove
danzator i ,  tra cu i lo  s tesso Favale .
I l  lavoro  s i  pref igge,  ne l le  intenz ion i  de l l ’autore,  d i  “mettere  a  fuoco  l ’andare  verso  un
punto  d ’approdo,  s ia  spettaco lare  che  metafor ico,  verso  un  punto  mit ico/geograf ico
ch iamato  Circeo”;  in  questo  modo “s i  r id isegna in  una parabo la  d i  a l lontanamento  f ino  a
immaginare  d i toccare un a lt ro  punto geograf ico e a lt ret tanto mit ico: Hek la”.
Accanto  de l la  r icercatezza  formale  e  pu l i ta  de i  moviment i,  s i  pongono  –  para l le lamente
al la  st rut tura  danzata  –  de l le  az ion i  ne l la  penombra  “che  creano  atmosfere  che  sono  a
metà strada fra  qualcosa d i  bas i lare/arca ico  e  tecno logico/strumentale,  e  che  da l l ’ombra
inf luenzano c iò  che sostanz ia lmente è uno spettaco lo  basato su l  puro movimento”.



Purtroppo  d i  tut to  questo  poche  suggest ion i  c i  sono  g iunte,  se  non,  appunto,  i l  puro
movimento  de i  performer  che  entrano  ed  escono  dal la  scena,  co l locata  in  uno  spaz io
evocat ivo composto da grandi  te l i  che ca lano avvo lgendos i su sé stess i.

Dopo  aver  v is to  assa i  p iacevo lmente  “Le  quattro  stagion i”  d i  Arearea in  vers ione  urbana
al  Mit te l fest ,  questa  seconda  puntata  “From  Summer  to  Autumn”  coreografata  da
Roberto  Cocconi  e  Marta  Bevi lacqua,  ag ìta  stavo lta  su l  pa lcoscen ico  spog l io  de l  Teatro
Verd i,  in  un  lavoro  che  approfondisce  la  stagione  est iva  e  autunnale,  non  c i  ha  avvinto
come la  precedente.
Lo  spettaco lo  s i  esp l ica  a l  femmini le  ne l l ’estate,  con  c inque  danzatr ic i  che  s i  muovono
nel  vento  e  ne l la  tempesta,  e  ne l l ’autunno  da  a lt rettant i  uomin i  a l le  prese  con  un
mutamento  d i  c l ima  e  d i  sensaz ion i  su l la  ce leberr ima  musica  d i  V iva ld i,  r iscr it ta  da  Max
Richter ne l 2015.
A  nostro  avviso  lo  spettaco lo  s i  sv i luppa  con  un  eccess ivo  d idascal ismo,  assoc iando  ad
ogni  stagione  comportament i  un  po ’  t roppo  scontat i ,  stemperat i  tut tavia  da  una
ecce l lente  qual i tà  de i  moviment i  e  da  un ’ iron ia  che  pervade  spesso  la  scena,  o lt re  che
da un uso ef f icace e or ig inale  de l lo  spaz io  e deg l i  oggett i .

Ma  la  danza  è  anche  capace  d i  mesco lars i  sapientemente  con  a lt r i  l inguaggi,  come
avv iene in  “In girum imus nocte et  consumimur igni”  di  Roberto  Caste l lo  d i  A ldes,  d i
cu i  su Klp  s i  è g ià par lato ampiamente,  in  l izza anche per i l  Last  Seen 2016.
Sul l ’en igmat ico  pa l indromo  che  def in isce  lo  spettaco lo,  Caste l lo  ha  costru ito  una
performance  d i  grande  potenza  interpretat iva,  in  cu i  c inema,  danza  e  teatro  conv ivono
in modo forte e denso d i  suggest ion i.
Su  una  musica  incessantemente  ipnot ica,  Mar iano  Nieddu,  Stefano  Questor io,  Gise lda
Ranier i  ed  Irene  Russo l i l lo  creano,  att raverso  un  cont inuo  ed  estenuante  movimento,
una  ser ie  in interrot ta  d i  micro  narraz ion i,  subordinate  da  un  v ideo  pro iet tore  che
scandisce  spaz i,  tempi  e  geometr ie ,  e  in  cu i  una  sorta  d i  movimento  perpetuo  regna
sovrano.
“Andiamo  in  g iro  la  notte  e  s iamo  consumat i  da l  fuoco”  è  davvero  quel lo  che  i l  pa lco  c i
rest itu isce,  cos ì  come  la  metafora  d i  una  uman ità  sempre  in  movimento  a l la  r icerca  d i
una  fe l ic i tà  composta  d i  breviss imi  is tant i ,  che  a l l ’ improvviso  possono  catapultarc i  ne l la
d isperaz ione.  Uno  spettaco lo  che  trasmette  a l l ’osservaz ione  de l lo  spettatore,
emot ivamente partec ipe,  la  fat ica che su l  pa lco consuma i  quattro  performer.

U lt imamente  po i  la  danza  sta  invadendo  anche  i l  campo  d if f ic i le  de l le  performance
dedicate a i  ragazz i,  come ha test imoniato i l  Fest iva l Y Generat ion d i Trento.
A  Gor iz ia  abbiamo  ass is t i to  ad  un  nuovo  spettaco lo  dedicato  propr io  a i  ragazz i  d i
A lessandro Sc iarron i.
D i  questo  f i lone  avevamo  già  v is to  con  entus iasmo  uno  spettaco lo  dedicato  a i  bambin i,
“Joseph K ids”.
Anche  a  Gor iz ia  i l  coreografo  e  performer  s i  è  c imentato  come  autore  in  un ’a lt ra
performance  con  interaz ion i  v ideo  per  i l  pubb l ico  g iovane,  “Home  Alone”.  La  creaz ione
r ientra  ne l  progetto  con  cu i  Roberto  Casarotto,  d irettore  d i  Ba l let to  d i  Roma,  intende
avv iare  progett i  d i  danza per i  p iù  p icco l i .

“Home  Alone”  muove  dag l i  intent i  nob i l i  d i  porre  i  ragazz i  d i  f ronte  a l la  poss ib i l i tà  d i
osservare i  mezz i  tecno log ic i  come ve ico lo  d i  creat iv ità e  non d i  mera a l ienaz ione.
In  scena  una  performer,  so la  in  casa,  esce  dal  propr io  iso lamento  interagendo  con  i l
computer.
Ecco  a l lora  che,  con  l ’ut i l i zzo  d i  questo  st rumento,  in iz ia  un  d ivertente  g ioco  d i
deformazione de l  corpo  e d i  d ivers i f icaz ione  de l lo  spaz io,  che v iene r iverberato anche su
un grande schermo.
Parte  integrante  de l la  performance  sono  i  moment i  d i  g ioco  interatt ivo  in  cu i  i  bambin i
sper imenteranno i l  sempl ice d ispos it ivo tecno logico a l la  base de l la  performance.
Se  g l i  in tent i  sono  buon i,  i l  r isu ltato  tut tavia  non  c i  pare  de l  tut to  st imolante,  po iché
tutte  le  poss ib i l i tà  lud iche  ins ite  de l la  danza  vengono  qu i  sacr i f icate,  r ispetto  ad  un
gioco  fac i le  e  r ipet it ivo  che  r icorda quel l i  ut i l i zzat i  ne i  v i l laggi  tur ist ic i .  A  nostro  avviso,
una magg iore concess ione a l le  poss ib i l i tà  de l  gesto e de l la  corpore ità ins ite  ne i  bambin i,
che  pera lt ro  accorrono  g io ios i  su l  pa lco,  farebbe  acqu istare  a l lo  spettaco lo  una
dimens ione p iù  profonda e necessar ia.

http://www.klpteatro. i t /nid-plat form-2017-gor iz ia   



PERSINSALA (20 ottobre 2017)

Protagonista lo spettatore / Nid Platform 2017

di CARIS IENCO

I l  teatro  contemporaneo  non  sembra  r icordars i  c iò  che  i l  gen ia le  e  r ivo luz ionar io  Oscar
Wi lde  scr isse  ne l la  prefaz ione  de  I l  r i trat to  d i  Dor ian  Grey,  opera  s imbolo  de l  narc is ismo
e  de l l ’egocentr ismo:  “L’art is ta  è  i l  c reatore  de l la  be l lezza,  r ive lare  l ’arte  senza  r ive lare
l ’art is ta  è  i l  f ine  de l l ’arte”.  Da  qu i  parte  la  mia  r i f less ione  su  a lcun i  spettaco l i  v is t i
durante  la  kermesse  de l la  Nid  P lat form  –  la  p iat taforma  ded icata  a l la  mig l iore  danza
ita l iana.
La  be l lezza  prodotta  da l l ’opera  può  essere  dec l inata  in  mi l le  sfaccettature,  in  mil le
def in iz ion i,  ma  è  r iconosc ib i le  –  sempre.  Può  essere  una  be l lezza  bruta le,  banale,
estet ica,  c lass ica,  r ivo luz ionar ia,  provocator ia,  sent imentale,  d i  denunc ia
soc ia le/morale/po l i t ica/art is t ica/estet ica.  Una  cosa  non  deve  mai  essere:
autoreferenzia le .  In  paro le  povere,  l ’opera  d ’arte  deve  essere  d i  per  sé  aperta  e  non
chiusa intorno a l l ’ego de l l ’a rt is ta – come abbiamo già  r ipetuto in  a lt re  sedi .
Non s i  può  montare  uno  spettaco lo  puntando esc lus ivamente  su c iò  che  s i  pensa d i  fare,
o su c iò  che c i  p iace fare,  anche quando s i  ha un dono in  c iò  che s i  fa.
E  Marco  D’Agost in  ha  un  dono.  Questo  è  lampante.  I l  suo  essere  v ita le .  V ita le  ne l la  sua
natura,  con  la  sua  presenza,  ne l la  sua  danza.  Ma,  a  nostro  modesto  avv iso,  pecca  d i
ingenuità  ne l l ’ ideaz ione,  e  ne l la  scr it tura  de l  suo  spettaco lo.  La  presentaz ione  stessa  è
un  errore,  ovvero  puntare  su l la  sper imentaz ione,  “su l la  stanchezza  de l  guardare”,
trasformando  lo  spettatore  in  creatore.  Un  genere  d i  sper imentaz ione  che  può  ormai
d irs i  datato,  e  regala  l ’ in fe l ice  impress ione  d i  nasconders i  d ietro  un  d ito,  d i  inv iare  un
messagg io  dentro  a l la  bott ig l ia  –  senza  dest inatar io  –  laddove  è  i l  messagg io  a  lat i tare.
Ogn i  spettatore  ha  la  propr ia  dose  d i  capac ità  invent iva,  è  creatore  d i  suo  –  ma  non
deve  pagare  un  b ig l ie tto  per  inventars i  uno  spettaco lo  a lt ru i .  Lo  paga  per  vedere  un
qua lcosa  su  cu i  r i f le ttere  o  sognare,  af f idandos i  a l l ’a rt is ta  per  andare  o lt re.  I l  compito
de l l ’art ista  è  accompagnar lo  in  questo  v iaggio.  Everyth ing  is  ok  s i  r iso lve,  d i
conseguenza,  in  una  semplice  man ifestaz ione  de l  ta lento  voca le  e  f is ico  d i  D ’Agost in ,
indubb io,  e  in  una certa stanchezza che subentra ne l lo  spettatore.
Discorso  s imi le  per  lo  spettaco lo  We  POP  –  f irmato  dal la  medes ima  Compagnia,  VAN.  La
performance,  ideata  da  Davide  Valrosso,  aspira  a  sper imentare  nuove  forme  d i
gestua l i tà  che  vorrebbero  r imandare  a  f igure  antropomorfe.  L’es ito,  purtroppo,  s i  r ive la
p iuttosto  r ipet it ivo,  soprattut to  a  l ive l lo  musica le  –  e  anche  coreograf ico  ne l la  pr ima
parte.  C i  s i  auspica  che,  ne l  pros ieguo,  v i  s ia  una  cura  magg iore  de l  contorno
coreograf ico  a l  f ine  d i  rendere  lo  spettaco lo  ne l  suo  complesso  maggiormente
interessante.  La  Compagn ia  Aereaarea  s i  è  presentata  a l  pubb l ico  con  Le  quattro
stagion i  –  f rom  Summer  to  Autumn,  su  coreograf ia  d i  Marta  Bevi lacqua  e  Roberto
Cocconi.  Spettaco lo  accompagnato  da l le  musiche  de l le  Quattro  stagion i  d i  V iva ld i.
Un ’ott ima  base  su l la  qua le  raccontare  stor ie  contemporanee,  con  qualche  sprazzo  d i
iron ia .  Un  lavoro  buono  che  andrebbe,  a  nostro  avviso,  perfez ionato  in  certe  part i
ancora troppo r ipet it ive.

Gl i  spettaco l i  dec isamente  p iù  r iusc it i  de l l ’ in tera  g iornata  sono  stat i  i l  pr imo  e  l ’u lt imo.
At  home a lone e In girum imus nocte et  consumimur igni.

I l  pr imo,  f i rmato  da  A lessandro  Sc iarron i,  vede  in  scena  i l  Bal let to  d i  Roma.  At  home
alone  mette  a  confronto  i  ragazz i  e  la  tecno logia,  o  p iù  spec if icamente  i l  rapporto  tra  i l
corpo e la  tecno logia  domest ica ( i l  computer,  la  web camera,  e  cos ì  v ia).  Un d ia logo,  tra
i l  corpo  rea le  e  i l  corpo  pro iet tato  in  v ideo,  che  può  essere  –  per  l ’adu lto  spettatore  –
un  modo  per  smit izzare  c iò  che  s i  vede  su  uno  schermo,  ne l  momento  in  cu i  s i  ha  un
confronto  d iret to  con  la  realtà.  Per  i  g iovan i  present i  in  sa la,  un  modo  inte l l igente  d i
d ivert irs i  con  i  games.  Uno  spettaco lo  dove,  a  un  certo  punto,  i  ragazz i  present i  tra  i l
pubbl ico  sono inv itat i  a prendere parte a l la  coreograf ia,  con una ch iamata su l  pa lco.

>>>
I l  secondo  spettaco lo  cu i  p laudiamo  è  In  girum  imus  nocte  et  consumimur  igni  d i
Roberto  Castello .  Un  racconto  su l  g irovagare  contemporaneo  d i  persone  stanche,
malate,  deformate,  f renet iche.  Un  g irovagare  per  non  andare  da  nessuna  parte,
seguendo  un  r itmo  ost inato,  f in  t roppo  ost inato  per  lo  spettatore  –  come  può  essere
quel lo  de l la  v ita  contemporanea.  Andare  e  andare,  tornare  ind ietro  e  r iandare  per  non
arr ivare  da  nessuna  parte  f ino  a  s f ibrars i .  Performance  iron ica  e  tecn icamente  p iù  che
egregia,  que l la  prodotta da l la  Compagnia  A ldes d i  Porcar i .

http://teatro.pers insala. i t /protagonista- lo-spettatore-n id-p lat form-2017/44146
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YC4D / La danza massmediatica di Interplay, da Castello a 
Costanzo Martini

di TOBIA ROSSETTI

E ’  interamente  ita l iana  la  seconda  tappa  d i  Interp lay/17,  che  ded ica  un  doppio  sguardo
su i  d ispos it iv i  massmediat ic i ,  te lev is iv i  e  c inematograf ic i ,  af f iancando  le  interpretaz ion i
d i  Andrea  Costanzo  Mart in i ,  nuova  promessa  de l la  g iovane  coreograf ia  i ta l iana  anche  se
attualmente  v ive  in  Israe le,  e  de l  ce leberr imo  Roberto  Caste l lo,  art ista  d i  fama
internaz iona le ormai  conso l idata.

I l  pr imo  è  un  so lo,  “Trop”,  scr it to  per  sé  stesso  da  Andrea  Costanzo  Mart in i ,  secondo
una  formula  g ià  sper imentata  ne l  2016  con  “What  happened  in  Tor ino”,  presentato  su l lo
stesso palco d i  Interp lay.
Se  lo  scorso  anno  i l  media  a l  centro  de l  focus  era  stata  la  radio,  in  “Trop”  i l
protagonista  d ia loga invece con  e att raverso  una te lev is ione,  posta in  scena v ic ino a lu i ,
co-protagonista  a  tut t i  g l i  e f fet t i .  La  vocaz ione  postmoderna  de l l ’operaz ione  r isu lta
p ienamente  da i  v ideo  che  s i  a lternano  su l  p icco lo  schermo:  dal  pr imo  p iano  d i  un
s in is t ro  vo lto  femmin i le  che  impart isce  ord in i,  a l  nonsense  d i  un  uovo  che  fr igge  in
pade l la .  A  r iconfermar la  è  lo  stesso  movimento  de l  performer,  pregno  d i  una  comic ità
intr insecamente  te levis iva.  L’ interprete  sembra  in fat t i  un  Wil ly  Coyote  in  b i l ico  f ra  i l
d ivert i to  e  i l  condannato,  che  at t raverso  una  qual i tà  coreograf ica  d iscont inua  e
car icatura le  s i  d ich iara f in  da subito  parte d i  que l  mondo te lev is ivo cu i  ass iste e da cu i è
ass ist i to.  E ’  una  sorta  d i  gaga cartoonesco,  uno  “zapping  de l la  danza”  che  consente  a l lo
spettatore  d i  d is t rars i  laddove  troppa  concentraz ione  –  sembra  confessarc i  Costanzo
Mart in i  – non serv irebbe a n iente.  Come di  f ronte a l la  tv.
Quando  in f ine  un ’ef f imera  quanto  banale  palma  gonf iab i le  v iene  “eret ta”  dal
protagonista  a l  centro  de l la  scena,  lentamente,  a  mano,  con  una  pompa  ad  ar ia,  s iamo
tutt i  partec ip i  d i  que l  suo  s forzo  inut i le .  “ I  want  to  see  you  dance”  è  la  r ich iesta  che
compare in  rosa su l lo  schermo sopra la  sua testa,  come un baloon,  che ancora  una vo lta
r ich iama  i l  cartone  an imato.  E ’  so lo  at traverso  lo  schermo  te levis ivo  che  i l  g iovane
autore  può  in f ine  comunicarc i  i l  suo  des ider io  d i  vederc i,  ma  senza  poter lo  (o  saper lo)
p iù mettere in  prat ica.

Dec isamente  meno  comico  s i  d ich iara  f in  da  sub ito  i l  secondo  pezzo,  un  lungo  e  amaro
spettaco lo  d i  Roberto Castello  da l t i to lo  “In girum imus nocte et consumimur igni” ,
pa l indromo  lat ino  traduc ib i le  con  “andiamo  in  g iro  la  notte  e  s iamo  consumat i  da l
fuoco”,  e che non a caso c ita un f i lm de l 1978 d i  que l lo  stesso Guy Debord autore de “La
soc ietà de l lo  spettaco lo”.
Se  una  soc ietà  b id imens ional izzata  e  b id imens iona l izzante  è  per  Debord  i l  f rutto
malsano  de l la  cu ltura  postmoderna,  Caste l lo,  imparata  la  lez ione,  ne  r i t rae  qu i  g l i
aspett i  p iù  grottesch i  e d isuman izzat i  in  un lungo esodo ateo ed asett ico.
Un  in iz io  dec iso  apre  la  scena  a  suon  d i  musica  e lett ron ica,  prec isa  e  min imale,  che
pers is terà  ugua le  per  tutt i  e  c inquanta  i  minut i  d i  spettaco lo,  mentre  un  potente
pro iet tore,  a lt ro  perpetuo  compagno  d i  v iaggio  de l lo  spettatore,  model la  e  r imode l la
lettera lmente  lo  spaz io  scen ico  cambiando  angolatura  d i  vo lta  in  vo lta,  r ispetto  a l le  t re
paret i  nere  che  contornano  i l  pa lco  e  su l le  qual i  pro ietta  geometr ie  in  costante
trasformazione.  Con  e  su l la  pro iez ione,  che  cons iste  d i  un  semplice  f lusso  d i  mater ia
gr ig ia  s imi le  a  una  texture  d ig ita le ,  s i  compone  e  s i  scompone  la  formaz ione  d i  quattro
performer,  che,  camminando,  danzando,  sbra itando  e  inc iampando,  procedono  costant i
in  un ’oscura marc ia  senza f ine.
Lo  spettaco lo,  prec iso  come  una  macchina,  è  scandito  dal l ’ossess ivo  “Dark,  L ight”  che
una  voce  over  reg ist rata  rec ita  ogn i  vo lta  che  la  pro iez ione  s i  interrompe  per
consent ire,  ne l  bu io,  i l  cambio  d i  pos iz ione  de i  quattro  condannat i .  Quas i  come
personaggi  int rappo lat i  in  un  v ideogame  in  b ianco  e  nero,  i  danzator i  sono  costret t i  ad
andare  avant i  (o  megl io  “ in  g iro”)  f ino  a  che  la  conso le  che  l i  osp ita  e  che  l i  crea  non
verrà  spenta  da l l ’esterno.  Un  “Aspettando  Godot”  danzato  con  ech i  espress ion ist ic i ,
a l l ’ insegna de l l ’estet ica d ig ita le  e techno t ip ica de l  Nuovo  Mi l lenn io.
B ianco  e  nero  è  anche  l ’ in tero  spaz io  scen ico,  i l luminato  da  luc i  f redde  e  s in ist re  in
quel lo  che  sembra  un  r ich iamo  a l  no ir  c inematograf ico.  Del  no ir,  cos ì,  “In  g irum”
condiv iderebbe  anche  que l la  poet ica  profondamente  c in ica  e  d is i l lusa,  quas i  pr iva  d i
sent imento,  costruendo  ogni  sua  scena  in  modo  ancora  b id imens iona le,  quas i
ant inarrat ivo,  senza che nessuna scena prevar ich i  su l le  a lt re.
I l  r isu ltato  f ina le  è una t rance d isuman izzante,  che  fa perdere  le  coord inate  spaz ia l i  e  la
cosc ienza  a  ch i  s i  muove  su l  pa lco,  procedendo  verso  i l  n iente,  e  a  ch i  da  fuor i  osserva
voyer is t icamente,  ma anche partec ipe de l la  perd iz ione de i  quattro.
Caste l lo  s i  pone  cos ì  d i  f ronte  a l  pubbl ico  ermet ico  e  provocator io,  ma  a lt ret tanto
fru ib i le ,  at traverso  uno  spettaco lo  da l  r i tmo  v ivo,  marte l lante  e  partec ipat ivo,  che
dif f ic i lmente anno ia e che d if f ic i lmente d iment icheremo una vo lta lasc iata la sa la.

http://www.klpteatro.it/yc4d-la-danza-massmediatica-interplay-castello-costanzo-martini
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SPECIALE INTERPLAY: 
IN GIRUM IMUS NOCTE ET CONSUMIMUR IGNI di Roberto Castello

di ENRICO PASTORE

Tra luce  e  ombra s i  cammina senza un  dove,  senza un  perché.  Un’umanità  scomposta,  in

perenne  movimento  ne i  frame  d i  luce  concess i  per  un  tempo  l im itato  pr ima  d i

sprofondare  ne l la  notte.  D ’ogne  posa  indegna  quest ’umanità  cammina  in  quel  poco  d i

g iorno  gr ig io,  fatto  d i  luce  attenuata  come  di  fumo  che  sc ivo la  v ia  e  s i  d isperde,  d i

movimento  ossess ivo  come  ch i  s ’af fanna  per  un  nonnul la,  e  po i  la  notte,  pr ima  d i  un

nuovo  g iorno  che  non  porta  nov ità  né  progresso.  So lo  var ietà  ne l l ’a lternar  d i  b ianco

lat teo e nero pece.

Di  qual  fuoco  s i  s ia  consumat i  in  questa  notte  non  è  dato  sapere.  Frenes ia,  furore,

smania  in  quest ’ inceder  coatto,  sp int i  da  un  r itmo non  nostro,  ossess ivo  compuls ivo.  Un

t ito lo  pal indromo  come  lo  spettaco lo:  da  quals ias i  parte  lo  s i  g ir i ,  r idonda  lo  stesso

suono, lo  stesso gusto,  lo  s tesso andar da nessuna parte.

”Che ore sono?”

”La stessa  d i sempre”.  Un f ina le  d i  part i ta eternamente r imandato dal la  luce che succede

al l ’ombra.  C ’è  molta  atmosfera  beckett iana  in  questo  lavoro  d i  Roberto  Caste l lo  con

Aldes.  Per  tut to  i l  tempo  de l la  p iece,  ne l  marte l lare  r i tmico  e let t ron ico,  mi  r isuonava

nel la  mente  la  May  d i  Pass i:  nove  pass i  avant i ,  nove  pass i  ind ietro,  come  un

metronomo.  E  cos ì  i  ch icch i  s i  aggiungono  a i  ch icch i  f inché  c ’è  un  mucchio,  un  p icco lo

mucch io,  l ’ imposs ib i le  mucch io.

Per  questo  lavoro  s i  è  par lato  d i  r i torno  de l  t rag ico.  Non sono  d ’accordo.  Non c ’è  nessun

fato  ina lterabi le  a  sconf iggere  l ’eroe che s i  bat te  comunque e nonostante tutto.  Le  Mo ire

non  hanno  f i lato  nessun  percorso  ine luttabi le .  I l  procedere  è  verso  nessuna  parte.  V i  è

un  eterno  r itorno  d i  un ’ugua le  miser ia  senza  nessun  dest ino.  Come i  c iech i  d i  Bruguel  s i

avanza verso un ab isso eternamente r innovato e r imandato,  o lt re,  senza mai f ine.

Un  lavoro  intenso,  provante,  s ia  per  i l  pubbl ico  che  per  i  braviss imi  danzator i  (Mar iano

Nieddu,  G iser lda  Ranier i ,  I len ia  Romano,  I rene  Russo l i l lo) .  Un  f lusso  in  eterno

movimento,  ne l l ’a lternars i  d i  forme  d i  luce  che  creano  spaz i  sempre  d ivers i  per  un

procedere  senza  posa.  Ogn i  tanto  deg l i  insert i  rappresentat iv i ,  f ramment i  d i  quot id iano

distorto,  come  d i  feste  andate  a  male,  in  qua lche  modo  degenerat i .  Un  lavoro

disperante,  dove  anche  l ’ i ron ia  sa  d i  f ie le .  Nessuna  pacca  su l la  spa l la,  nessun  tentat ivo

di  indorare  la  p i l lo la.  D ’a lt ra  parte  l ’aveva  g ià  detto  Shakespeare  ne l la  sua  traged ia  p iù

nera:  “La  v ita  e ’  so lo  un ’ombra  che  cammina,  un  povero  attore  che  s i  pavoneggia  e  s i

d imena durante la sua ora su l pa lcoscen ico,  dopodiché non s i  sente p iù nu l la .  Una favo la

narrata da un id iota,  p iena d i  rumore e fur ia,  che non s ign if ica  nu l la.”  

http://www.enr icopastore.com/2017/05/20/spec ia le- interp lay-g irum-imus-nocte-et-
cons imimur- ign i- roberto-caste l lo/



DANZA & DANZA web   (5 apri le  2017)

La danza della fine

di ROBERTO GIAMBRONE

Siamo  al la  f rut ta.  Quante  vo lte  ne l  corso  degl i  u lt im i  vent i  o  trent ’anni  abbiamo  sent ito

intonare  i l  de  profundis  de l  teatro,  de l la  danza,  de l la  letteratura  e  de l le  art i  in  genere?

Ne l  mig l iore  de i  cas i  s i  è  par lato  d i  cr is i ,  una  cr is i  in f in ita  che  assomigl ia  a  un

angosc ioso  tunne l  senza  v ie  d i  usc ita.  Ne l  peggiore  de i  cas i  s i  è  par lato  a  p iù  r iprese  d i

morte  de l  c inema,  d i  f ine  de l la  letteratura  e  d i  conseguente  nosta lg ia  de l l ’ant ico,  d i

reviva l  e  r igurg it i  v intage.  L’ imposs ib i l i tà  d i  espr imers i  è  una  pesante  eredità

novecentesca,  che  da  Adorno  in  po i  (“ imposs ib i le  scr ivere  una  poes ia  dopo  Auschwitz”)

ha  condiz ionato  g l i  art is t i ,  g l i  scr it tor i  e  i  c reat iv i  in  genere,  aprendo  la  strada  a l le

stagion i  de l  post:  postmodern ismo,  postco lon ia le ,  post-apocal i t t ico  ( l ’Apocal isse  è

tornata  d i  moda, tra  profez ie  Maya e  neo  catastrof ismi)  f ino a l l ’attuale  epoca de l la  post-

ver ità.

Eppure g l i  art is t i  s i  espr imo ancora:  c inema, teatro,  le t teratura,  art i  v is ive  pro l i ferano  a

dispetto  de i  cantor i  de l la  f ine.  Perché  dunque  cont inu iamo  a  par lare  cos ì

ins is tentemente  d i  cr is i?  E  come  s i  t raduce  questo  sent imento  ne l la  produzione

art is t ica?  Proviamo  a  capirne  d i  p iù  guardando  propr io  a l  mondo  de l la  danza

contemporanea.

Uno  spettaco lo  come  Bit  d i  Maguy  Mar in  (2014)  r ispecch ia  in  modo  esemplare  quel la

poet ica  de l la  f ine  che  accomuna  d ivers i  autor i  europei  in  b i l ico  t ra  teatro  e  danza,  da

Jan  Fabre  a  Chr istoph  Marthaler,  da  A la in  P late l  a  P ippo  Delbono,  da  Roberto  Caste l lo  a

r icc i / forte,  so lo  per c itarne a lcun i.

B it  r ipropone,  in  ch iave  contemporanea,  i l  tema  de l la  Totentanz,  la  danza  macabra  che

era  d iventata  un  fenomeno  d i  massa  ne l  medioevo,  un  ant idoto  a l le  paure  de l

mil lenar ismo,  a l imentate  da l le  carest ie  e  dal le  pest i lenze,  che  mietevano  vit t ime  senza

guardare  in  facc ia  nessuno:  r icch i  e  pover i ,  potent i  e  svantaggiat i ,  come  c i  sp iega  la

copiosa  iconograf ia  de l l ’epoca,  dai  t r ionf i  de l la  morte  a l le  inc is ion i  e  min iature  ne l le

qua l i  un  arz i l lo  sche letro  trasc ina  i  rappresentant i  d i  tut te  le  caste  soc ia l i  in  un

girotondo  leta le .  E  propr io  i l  tema  de l la  caro la  è  r ipreso  da  Mar in  ne l la  sua  incalzante

coreograf ia,  dove una g io iosa br igata d i  danzator i ,  come rapita in  una t rance ipnot ica,  s i

avv ia  ba ldanzosa  ne l  baratro  de l la  f ine.  V ita  e  morte  vanno  a  braccetto,  s i  ce lebra  la

g io ia  de l l ’es is tenza  at t raverso  l ’estas i  de l la  danza  sapendo  che  so lo  la  morte  può  porre

f ine a questo esuberante horror vacu i.

Sono parecch ie le  assonanze t ra la coreograf ia d i  Mar in  e i l  pa l indromico In girum imus

nocte  et  consumimur  igni  d i  Roberto  Caste l lo  (2015),  dove  g l i  in terpret i  sono

trasc inat i  in  un ’estenuante ed en igmat ica  danza che a lterna stat i  cataton ic i  a g iravo lte  e

impet i  is ter ic i .  Ogn i  tanto,  ne l la  serrata  coreograf ia  d i  Caste l lo,  una  perentor ia  voce

fuor i  scena  comanda  i l  bu io  (dark)  o  la  luce  ( l ight),  aggiungendo  qua  e  là  una

alt rettanto  lap idar ia  espress ione  che  suona  come  un  memento  mor i.  I l  g lac ia le  d isegno

de l le  luc i  gu ida  i  rappresentant i  d i  questa  umanità  a l lo  sbando  ne l la  loro  sf ibrante

marc ia,  imponendo un  d inamismo implacab i le ,  che  l i  vede  ora  af fannat i  e  d is fat t i ,  ora  in



preda  a  una  sorta  d i  eufor ia.  Pure  in  questo  caso  s i  ha  la  sensaz ione  d i  ass istere  a  una

Totentanz  medievale  in  st i le  contemporaneo,  la  quale  può  essere  let ta  anche  come

metafora de l la  danza,  che può essere s ia  promete ica  condanna s ia  fuoco r igeneratore.

Pross imo  a l la  f ine  è  in fat t i  i l  pr inc ip io  de l l ’Apoca l isse,  d i  una catastrofe  che  a  fronte  de l

sacr i f ic io  estremo  promette  la  r igeneraz ione.  In  questa  ch iave  s i  può  leggere  i l

fo lgorante  asso lo  d i  Enzo  Cos imi  Sopra  d i  me  i l  d i luvio  (2014),  ne l  quale  la  braviss ima

Paola  Lat tanz i  att raversa  stat i  progress iv i  d i  d is fac imento  e  sf in imento  lasc iando

intendere  una  poss ib i le  sa lvezza  ne l  segno  d i  un  r i t rovato  equ i l ibr io  con  la  natura.  Ma  i l

tema de l l ’Apocal isse  è  mo lto  caro  anche  a  Jan  Fabre,  che  lo  dec l ina  secondo  i l  pr inc ip io

de l la  metamorfos i,  d i  un  d is fac imento  che  pre lude  a l la  r inasc ita,  come  avv iene  ne l  c ic lo

vita le  de i  lep idotter i .  Con  i l  suo  st i le  barocco,  r icco  d i  c itaz ion i  p it tor iche,  ce  ne  dà  una

dimostraz ione  ne l l ’ impress ionante  performance  Preparat io  mort is  (2005-2010),  a l

termine  de l la  qua le  l ’ in terprete,  dopo  un  an imoso  corpo  a  corpo  con  cataste  d i  f ior i  in

putrefaz ione,  s i  r intana  in  una  tomba  trasparente.  Nuda  e  impr ig ionata  come  in  un

bozzo lo,  la  donna  d iventa  una  larva,  mentre  inset t i  g ià  matur i  le  invadono  i l  corpo,

lasc iando intendere una sua pross ima trasformazione.

In  Fabre  è  ch iaro  i l  des ider io,  che  cond iv ide  con  a lt r i  autor i  europe i,  d i  af f rontare  i l

tema de l la  morte  per  e laborarne  i l  lu tto,  ausp icando  una  r inasc ita  che  s ia  for iera  anche

di  nuove  forme  espress ive.  Lo  credono,  t ra  g l i  a lt r i ,  Angel in  Pre l jocaj ,  che  s i  è  isp irato

al l ’Apocal isse  d i  Giovanni  per  rea l izzare  lo  spettaco lo  Suivront  mil le  ans  de  ca lme

(2010),  e  i l  duo  ita l iano  r icc i / forte,  che  ha  condensato  tutte  le  ossess ion i,  le  paure  e  le

is ter ie  de l la  f ine  in  Imitat ionofdeath  (2012):  “Una  rappresentaz ione  in  cu i  la  morte  è  la

ch iave  d ’accesso a l la  v ita”,  come sp iegano in  un ’ interv is ta.

L’at tua le  scenar io  geopol i t ico  costr inge  a  r ivedere  i l  ruo lo  e  la  pos iz ione  de l l ’art is ta

ne l la  scena contemporanea.  Ignorar lo  è  imposs ib i le ,  cons iderate  le  r icadute  che  ha sugl i

stat i  d ’an imo  e  su l le  ab itud in i  de l  mondo  occ identa le,  oggi  p iù  che  mai  in  cr is i .  I

coreograf i  s i  att rezzano  temat izzando  questa  cr is i :  da l l ’economia  a l  ‘grande  g ioco ’  de l

potere  internaz ionale,  dai  fenomeni  migrator i  a l le  incertezze  e  a l le  paure  de l la  soc ietà

l iqu ida,  tut to  v iene  e laborato  e  f i l t rato  da l lo  sguardo  de i  coreograf i .  C ’è  ch i  auspica  un

nuovo  umanes imo  come  Roberto  Zappa là  (Trans it i  Human itat is ,  2015-2017);  ch i,  come

Virg i l io  S ien i,  cerca  d i  estrarre  dai  corp i  e  da i  gest i  de l la  gente  comune,  ma  anche

dal l ’ant ico  mest iere  de l  puparo  Mimmo  Cut icch io,  le  s tor ie  e  le  memor ie  sedimentate,

per  r idare  un  senso  a l la  danza  a l  d i  là  d i  qualunque  tentaz ione  estet ica  o  d i

autoreferenzia l i tà  de l l inguagg io.

Insomma,  i l  laborator io  de l la  f ine  è  in  p iena  att iv ità,  a  d imostraz ione  de l  fat to  che  i l

lu tto  de l  ‘seco lo  breve ’  è  ancora  v ivo,  a l imentato  da  nuove  do lorose  fer ite .  D i  fatto,

dopo  la  grande  stagione  de l  Tanztheater,  che  de l  male  d i  v ivere  aveva  fat to  i l  propr io

man ifesto,  s i  è  conso l idato  ne l la  coreograf ia  contemporanea  uno  “st i le  de l la  f ine”,

formalmente  determinato  da  un  t rovarobato  un  po ’  demodé,  da  musiche  v intage,

passere l le  bausch iane  e ba l l i  d i  repertor io,  da  un certo i l languid imento de l  portamento e

de l l ’espress ione  degl i  at tor i ,  cu i  fanno  da  controcanto  st ruggent i  cataton ie  o

impress ionant i  esp los ion i  is ter iche,  s f in iment i  e  sacr i f ic i .  È  un  teatro  che  spesso  vo lge

al  proc lama,  a l l ’appel lo  p iù  o  meno so lenne o  d isperato,  che  ha i l  tono  de l la  confess ione

o  de l  monito  e  che  spesso  c i  da  la  sensaz ione  d i  ass istere  ‘a l l ’u lt imo  spettaco lo ’,  a  una

resa  de i  cont i .  S i  t rat ta  d i  cap ire  quanto  questa  Apoca l isse  teatra le  pre luda,  come  s i

d iceva pr ima,  ad una pa l ingenes i,  a l  r innovamento de l lo  statuto,  de i  temi e de i l inguaggi

de l la  danza  o  se  non  dobbiamo  cons iderare  l ’ossess iva  messa  in  scena  de l  dec l ino  un

irrevers ib i le  processo 

https://www.danzaedanzaweb.com/art ico lo/1145/la-danza-de l la- f ine



ARTRIBUNE   (5 febbraio 2017)

The end is near. La danza secondo Roberto Castello

di SIMONE AZZONI

La  r icorderemo  per  un  po ’  la  camminata  d i  quest i  pe l legr in i  af f l i t t i ,  an ime  in  pena  sotto

una  p iogg ia  gr ig ia  d i  p ixe l.  C i  è  entrata  dentro.  Peccato  aver lo  v is to  in  poch i  e ,  non  ce

ne  vogl ia  i l  resto  de l  carte l lone  de l la  danza  de l  Camploy,  i l  lavoro  d i  Roberto  Caste l lo  è

una  s intes i  asso luta  che  van if ica  quel la  danza  capace  d i  avere  ancora  f iduc ia  in  se

stessa.  Qu i  s iamo  in  un  cu l  de  sac,  l ’uman ità  è  a l lo  st remo,  avvi l i ta  dal  suo  stesso

progresso,  abbattuta da l le  ab itud in i,  da i  r i tmi,  da i t ic  de l la  modern ità.  Quattro  danzator i

(A l ice  G iu l ian i,  Mar iano  N ieddu,  Gise lda  Ran ier i  e  I len ia  Romano),  quattro  sopravv issut i

de l la  tr ibù  umana  (non  a  caso  le  ossess ion i  r i tmiche  c i  r iportano  a  una  r itua l i tà

ancestra le),  quattro  pu lsaz ion i card iache assetate d i luce e resp iro.

SENZA VIA D’USCITA

In  g irum  imus  nocte  et  consumimur  ign i,  rec ita  i l  t i to lo  pal indromo,  perché  nemmeno  i l

t i to lo  è  una  v ia  d ’usc ita.  S i  s ta,  in  camere  d i  luce  gr ig iastra  d isegnate  dai  v ideo

pro iet tor i ,  f inestre  d i  quadrat i  che  invertono  Mondr ian  dal  b ianco  a l  nero.  Qui  s i  va  a l

nero,  senza  tante  d isso lvenze  ma  con  cesure  secche.  Come  in  un  dramma  d i  Kantor.

Framment i  per  appar iz ion i  d i  sommers i  (senza  essere  sa lvat i) ,  der ive  da  Cec ità  d i

Saramago,  d i ret te  da una voce  esterna che  sanc isce  l ’ in iz io  e  la  f ine  d i  ogn i  movimento.

L’uomo  ha  raggiunto  fat icosamente  la  pos iz ione  eret ta,  ma  s i  è  perduto  ne i  t ic ,  ne l le

id ioz ie  che  consumano  le  nostre  quot id ian ità:  ecco  l ’ i ron ia  de l  coreografo  d i  A ldes.  Una

tazz ina  d i  caf fè  a l  bar,  una  serata  in  d iscoteca,  l ’a f fannars i  su l le  st rade  de l  traf f ico  o

de l le  a l ienant i  catene  d i  montaggio  de l le  nostre  carr iere.  I l  repertor io  de l lo  stupidar io

umano  è  denudato  senza  cat t iver ia  ma  anche  senza  p ietà.  C ’è  una  merav ig l iosa  feroc ia

che  lasc ia  in  ba l ia  d i  un  loop  e let t ron ico  quest i  borghes i  d i  Rod in  che  hanno  r inunc iato

al la  d ign ità.

PROFEZIE EMPATICHE

Le  d iapos it ive  incorn ic iate  dai  sagomator i  sono  una  c laustrofob ia  d i  luce,  vetr in i  in  cu i

inut i lmente  s i  af fanna  un ’umanità  che  Goya  ch iamò  gl i  Orror i  de l la  guerra.  Anche  qu i

f igur ine,  usc ite  da  un  vest ibo lo  d i  do lore.  B id imens ional i tà  f is ica  ne l la  t r id imens iona l i tà

opaca d i  una luce f ioca.

Lo  sguardo  che  c i  ch iede  Caste l lo  è  empat ico,  vorremmo  fermare  l ’ inv is ib i le  nastro  su

cu i  anche no i t rasporteremo fra poco i l  nostro futuro.

Perché anche questo lavoro  d i  Caste l lo  è  profet ico,  ed è forse  per  questo  che  g ira g ià  da

almeno  due  ann i.  S iamo  sperdut i ,  s f in it i ,  esaust i  anche  no i  e  l ’osceno,  la  v io lenza  de i

rapport i ,  que l  best ia le  c i  appartengono f ino a l le  ossa.

http://www.artr ibune.com/art i -performat ive/teatro-danza/2017/02/spettaco lo-teatro-
roberto-caste l lo/



CORRIERE SPETTACOLO (8 gennaio 2017)

“In girum imus nocte et consumimur igni”, la fragile esistenza

di LAURA SCIORTINO

Sul  palcoscen ico  de l  Teatro  Cant iere  F lor ida  Roberto  Caste l lo  mette  in  scena  incertezza
e instab i l i tà de l l ’uomo moderno.

A fu lgure et  tempestate,  L ibera nos Domine!
A f lage l lo  terraemotus,  L ibera nos Domine!
A peste,  fame et be l lo,  L ibera nos Domine!
Ut  f ructus terrae dare et  conservare d igner is ,  Te rogamus, aud i nos!
Ut  pacem nob is  dones.  Te rogamus audi  nos!

Fu lmin i  e  tempeste,  terremot i ,  peste,  fame,  guerra:  queste  erano  le  paure  de l l ’uomo
ant ico.  Egl i  rec itava  le  rogaz ion i,  vere  e  propr ie  pregh iere  per  proteggere  da  qua lunque
male le  seminagion i.  Ma oggi  l ’uomo cos ’è  e sopratutto  cosa,  o  ch i ,  teme?

Al  Teatro  Cant iere  F lor ida  d i  F irenze  va  in  scena  “In  g irum  imus  nocte  et  consumimur
ign i”,  una  coreograf ia  che  mette  in  scena  l ’uomo  moderno  strumento  d i  un  s is tema,
ingranagg io  d i  un  meccanismo,  fantocc io  in  mano  a l  tempo  t iranno.  Roberto  Caste l lo  è
l ’autore  d i  questa  danza  narrat iva  e  drammat ica,  rea l izzata  con  quattro  interpret i  de l
gruppo  ALDES,  assoc iaz ione  d i  art is t i  e  operator i  cu ltura l i  che  nasce  come  progetto
po l i t ico.  Tre donne e un uomo in  nero,  vest it i  “a lutto”,  s i  muovono con so l i  s top a l  bu io,
in  una   rappresentaz ione  che  procede  in  avant i ,  come  per  immagin i,  anz i  megl io,  per
d ia-pos it ive:  fotograf ie  in  b ianco  e  nero  che  hanno  b isogno  de l l ’at t raversamento  de l la
luce per essere osservate.

So l i ,  su un in-g irum pa lcoscenico  che s i  lasc ia  p lasmare da stud iate pro iez ion i  luminose,
i  quattro  interpret i  sono  come  fantasmi  stanch i ,  esaust i ,  sf in it i  che  cont inuano,
inarrestab i l i ,  la  propr ia  corsa  verso  uno  sconosc iuto  punto  d i  arresto.  A l la  base,  un
campionamento  r i tmico  che  s i  r ipete  sempre  ugua le  a  se  stesso  integrato,  d i  tanto  in
tanto,  d i  parte  agg iunt ive;  ad  accorpars i  è  soprattut to  una  voce  che  fa  ir ruz ione  in
questo  beat  mus ica le  per  scand irne  tempo  e  durata.  La  danza  e  la  musica,  in fatt i ,  s i
muovono in  para l le lo,  o  meg l io,  seguendo le  rego le d i  uno stesso “g ioco”.  Entrambe sono
costru ite  su  un  loop,  ovvero  su l  senso  d i  una  r ipet iz ione  e,  soprat tut to,  su l  procedere
senza  interruz ione.  La  coreograf ia,  per  buona  parte  de l l ’ in tera  durata,  è  costru ita  su
camminate- immobi l i ,  metafora stessa  d i  una v ita  perennemente  in  corsa  che  non porta a
ragg iungere  a lcun  t raguardo.  Un’es is tenza  dec l inata  a l l ’ in f in ito:  dovere,  ag ire,  fare.  In
questa  success ione  re iterata  d i  immagin i ,  emergono  le  caratter is t iche  de l l ’uomo
contemporaneo,  soc ia lmente  e  po l i t icamente  so lo  anche  se  parte  d i  una  stessa
comun ità.  Quel le  paure  ant iche  legate  a l la  so la  forza  d i  una  natura  avida  e  generosa,
sono  state  sost itu ite  da  “nuovi”  torment i  che  rendono  instabi le  i l  presente  e  incerto  i l
futuro.

La  danza  vuo le  rest itu ire  propr io  questo  senso  d i  f rag i l i tà  e  incertezza  es is tenz ia le;  le
camminate  che  procedono  nonostante  la  fat ica,  le  perd ite  d i  equi l ibr io,  la  postura
abbandonata  con  le  spa l le  in  avant i ,  def in iscono  un  uomo  esausto,  or fano  in  un  mondo
caot ico  e  ingest ib i le .  Un  mondo  stret to  e  asf iss iante  come lo  spaz io  che  la  luce  i l lumina
di  vo lta  in  vo lta  de l ineando  tant i ,  d ivers i ,  per imetr i  scen ic i .  L’ ind iv iduo  r isu lta
destab i l izzato  e  indebo l i to  ma  nul la  sembra  generare  in  lu i  un  sent imento  d i  sconf it ta.
Avid i,  a l ienat i ,  is t int iv i ,  ecc itat i  ma  impover it i ,  dominant i  e  dominat i:  quegl i  uomin i
s iamo no i,  uomin i  l iber i   ma «che g irano in  tondo ne l la  notte consumat i  da l  fuoco».

http://www.corr ierespettaco lo. i t / in-g irum-imus-nocte-et-consumimur- ign i- la-frag i le-
es is tenza/   



IL CORRIERE FIORENTINO (18 dicembre 2016)

Castello e la dura marcia della vita 

di SILVIA POLETTI

In una notte bu ia e tempestosa tre ragazze e un uomo s i  aggirano marc iando inesorabi l i .

Ogn i  tanto  un  b lack  out  scandito  da  una  voce  e let t ron ica  sembra  fermare  l 'az ione.

Niente  da  fare.  Appena  torna  uno  squarc io  d i  luce,  a  de l im itare  lo  spaz io  d i  az ione,  i

quatt ro  sono sempre l ì ,  in  marc ia.  

Tra iet tor ie  d iverse,  moment i  apparentemente  d i  pausa,  approcc i  so l ida l i  o  scatenamento

di rabbie  represse.  Qua ls ias i  cosa non ferma comunque la camminata de i  quattro.  

Ch i  sono?  Sembrano  zombie,  g ià  mort i ,  o  magar i  so lo  esser i  umani  esaust i  da l  v ivere.

“In  g irum  imus  nocte”  d i  Roberto  Caste l lo,  v is to  a l  F lor ida,  s intet izza  in  una  ef f icace

metafora teatra le  la  dura lex de l l 'es is tenza:   camminare f ino a l la  meta f ina le  sempre p iù

onerat i  d i  af fanni,  angosce,  de lus ion i.  Concetto  estenuante  e  a l la  lunga  un  po '

estenuato,  ma  svi luppato  con  coerenza  gestua le  graz ie  anche  a i  compenetrat iss imi

interpret i .



MEGLIO MENO (15 dicembre 2016)

Il  pal indromo apocal itt ico di  Roberto Castel lo

di LUIGI SCARDIGLI

FIRENZE.  S i  ch iamava  Studio  Uno  e  a l  posto  de l la  venere  nord ica  I len ia  Romano
(ammirata  e  applaud ita  poco  tempo  fa  in  A l fa,  de l lo  stesso  Caste l lo,  a l  teatro  de l lo
Scompig l io  d i  Vorno  d i  Lucca),  t re  estat i  fa,  a l  Funaro  d i  P is to ia,  Roberto  Caste l lo  aveva
dec iso  d i  p iazzare,  come  quarto  e lemento  apocal i t t ico  de l la  sua  compagnia  A ldes,  uno
de i  suo i  danzattor i  stab i l i ,  Stefano  Questor io.  Fu  ne l  sa lone  in  legno  de l l ’ ind ispensabi le
oas i  art ist ica  p isto iese  che  la  sua  danza  cr it ica  fece  l ’u lt ima  prova  tecn ica  d i
trasmiss ione,  pr ima  d i  d iventare,  a l  Cant iere  F lor ida,  d i  F irenze  (s i  rep l ica  stasera  e
domani,  16  d icembre,  a l le  21)  In  g irum  imus  nocte  et  consumimur  ign i,  che  seppur  non
sembra  possa  poters i  at t r ibu ire  a  V irg i l io,  resta  comunque  un  famoso  e  angosc iante
pal indromo.

I l  resto  de l la  comunicaz ione  v is iva  (mossa,  indec if rab i le ,  come  la  foto  che  abbiamo
volutamente  sce lto)  e  dunque  (a)mora le,  come  gl i  a lt r i  t re  interpret i ,  in  ord ine
alfabet ico,  erano  e  sono  r imast i  g l i  s tess i:  Mar iano  Nieddu,  G ise lda  Ranier i  e  I rene
Russo l i l lo,  che  completano  quel  mosa ico  sch izofren ico  d i  questa  sez ione  umana  che
potrebbe  essere  intesa  e  dec if rata  come  un'ondata  d i  migrant i  anomal i  arr ivat i  esaust i
su l le  coste  occ identa l i  e  pront i  a  r isa l ire  la  ch ina  europea  senza  p iù  an ima.  Non
necessar iamente,  però:  anche  g l i  ind igen i  europe i  somig l iano  sempre  p iù  a i  loro  frate l l i
che  sp ingono  da  Sud  e  che  sembra  possano  sost itu irs i  in  questa  gara  a  ostaco l i  come
partec ipant i  vo lt i  e  votat i  a l  massacro.  La  dubtechno  che  sot t intende  g l i  assordant i
ord in i  sov iet ic i ,  che  precedono,  a  loro  vo lta,  puntualmente,  una  d iversa  prospett iva
scen ica  d i  quest i  a l legr i  quattro  ragazz i  mort i ,  resusc itat i ,  ma  mort i  pr ima  d i  r inascere,
esaspera  perfettamente  lo  stato  ans iogeno  de l l ’ immagine,  scandito  da l  rapporto
(a)musica le  da i  r icercat i  e  funz ional i  mov iment i  d isabi l i  deg l i  in terpret i ,  incapac i ,  forse
perché  reduc i  da  una  t raversata  mediterranea  st ipat i  con  a lt r i  condannat i  a  bordo  d i  un
barcone  che  ne  ha  anch i losato  musco lature  e  art ico laz ion i,  d i  muovers i  con
coord inaz ione.  Non  so lo  g l i  art i  in fer ior i  e  super ior i  non  sono  p iù  in  grado  d i
armonizzare  la  deambulaz ione;  le  sagome  vis ive  e  i  loro  sguard i  assent i ,  r ingarzu l l i t i ,
ogn i  tanto,  da l l ’ idea d i  un  miragg io  o  dal la  promessa d i  un tozzo  d i  pane,  rendono ancor
p iù  umil iante l ’esodo  verso  non sappiamo quale  terra  promessa,  che non aspetta  a lt ro  d i
dare i l  benvenuto ad  una nuova ondata d i  sch iavi  capac i  d i  sost itu ire  quel l i  s f rut tat i  f ino
a  quel  momento  e  ormai  ta lmente  logor i  da  non  poter  p iù  essere  ut i l i zzat i  per
esper iment i  su i  gen i,  d imostraz ion i,  lobotomizzaz ion i.  Le  luc i  son i  que l le  che  vengono
sparate  dal la  conso l le  lungo  i l  per imetro  de l  pa lco  a  sez ion i  de l imitate:  ognuno  de i
protagonist i  sembra  che  abbia  ancora  una  fune  legata  in  v ita  che  non  consenta,  a
nessuno  d i  loro,  d i  l iberars i  def in it ivamente  dal  passato  e  con iugars i  con  i l  futuro.  Ma
con  i l  trascorrere  de l la  rappresentaz ione  e  de l la  fami l iar izzaz ione  deg l i  interpret i  con  i l
loro  nuovo  hab itat ,  le  quattro  person if icaz ion i,  che  cont inuano  a  cadenzare  i  propr i
pass i  as f i t t ic i  r ispettando  i  tempi  c laustrofobic i  de l la  co lonna  sonora,  sembrano
r iprendere  le  sembianze  umane:  sorr idono  e  d iventano,  da  v it t ime  predest inate  e
dest inate,  sadic i  carnef ic i;  un  so lo  lampo  d i  sarcasmo  ne l  bu io  de l la  d isperaz ione,
lettera lmente  inger ito  da l la  nuova  sottomiss ione  a l la  quale  vengono  sottopost i  e  che
somig l ia  que l la  de i  loro  frate l l i  fortunat i  e  r icch i  che  pretendono  d i  r iscuotere  i l  daz io
per  l ’o f ferta  ospita l i tà.  La  prass i  n ich i l is ta  s i  auto  eserc ita  cont inuamente:  Gise lda,
I len ia,  I rene  e  Mar iano  ( l ’ord ine  a l fabet ico  è  deonto log icamente  ind ispensab i le )  non
abbandonano mai  i l  loro  status,  cos ì  come i l  sotto fondo sonoro,  che  cambia  so lo  qualche
r i f f  s i l lab ico,  ma  resta  noc ivo,  anche  se  mil i tarmente  impeccab i le ,  e  non  consente  a
nessuno d i  t irars i  fuor i  da l le  gabbie  luminose  che r imandano su l  fonda le de l  proscenio  le
loro  sagome  apparentemente  normal i .  I l  senso  d i  tota le  abbandono,  sconf it ta,  senza
poss ib i l i tà  a lcuna  d i  r is toro,  men  che  mai  d i  r iv inc ita,  s i  impadronisce  tanto  de i
protagonist i ,  quanto  de l  pubb l ico,  che  vengono  ind ist intamente  assorb it i ,  a l l ’un isono,
ne l  cono  de l la  d isperaz ione,  un  c i l indro  anomalo  forse  un  po ’  troppo  esasperato  dal
reg ista  r ivo lto  comunque  verso  g l i  in fer i  e  dal  qua le  nessuno  sembra  essere  in  grado  d i
poter  usc ire.
http://megliomeno.com/index.php/item/349-il-palindromo-apocalitt ico-di-roberto-      castello



ARTALKS (15 dicembre 2016)

Animali notturni o primitivi?

di SIMONA FRIGERIO e LUCIANO UGGE'

A l  Cant iere  F lor ida  d i  F irenze  arr iva  Roberto  Caste l lo  con  In  G irum  Imus  Nocte  et

Consumimur Ign i.  E  la  notte s i  accende.

Sfuggevole  come  l ’oggetto  de l  suo  t i to lo  (ch i  g ira  in  tondo  ne l la  notte  e  v iene

consumato  dal  fuoco?  Le  fa lene  o  le  torce?),  la  performance  f irmata  da Roberto  Caste l lo

mette in  scena personaggi  notturn i,  a l  conf ine  t ra esser i  pr imordia l i  –  che s i  fanno largo

al l ’a lba  de l l ’uman ità  – e  an imal i  gaudent i ,  che  mandano in  fumo le  loro  es is tenze  in  una

paross is t ica r icerca de l p iacere,  ne l le  fo l l ie  d i  una g ioventù bruc iata.

Una  ser ie  d i  brevi  quadr i,  a  t rat t i  v ic in i  a l le  inquadrature  f i lmiche,  che  possono

r imandare  s ia  a l  lento  progredire  de l la  c iv i l tà ,  con  v is ion i  metafor iche  de l la  r incorsa

verso  i l  successo,  g l i  at t i  d i  sopraf faz ione,  la  prevar icaz ione  per  i l  potere,  la  formazione

di  c lan  e l ’esc lus ione de i  s ingo l i ,  ma anche la  poss ib i l i tà  d i  condiv is ione –  d i  uno spaz io,

un  tempo  e  un ’esper ienza  comune.  Oppure  evocare  la  Mi lano  da  bere,  lo  s t rusc io  ne l le

v ie  de l la  moda,  i l  degrado  de l le  per i fer ie ,  i  pestaggi  o  g l i  stupr i ,  i  l i t ig i  da  ubr iach i,  i

moment i  go l iard ic i  da  I ta l ia  Uno,  i l  sesso  come  un ica  poss ib i l i t à  d ’ incontro  t ra  corp i

separat i .

I  r imandi  c inematograf ic i  non  s i  esaur iscono  con  i  tag l i  d i  luce,  anche  a lcun i  moviment i,

come que l lo  de l le  man i,  r ive lano  assonanze con  quel la  gestual i tà  da vampiro  degl i  a lbor i

de l  c inema,  quando  le  inquadrature  in  d iagona le  e  i  b ianch i  e  ner i  espress ion ist i  d i

Murnau rendevano Nosferatu una f igura inconsc ia  ins ieme cupa e perturbante.

La  scenograf ia  è  sost itu ita  da l  g ioco  d i  luc i  e  dal le  v ideopro iez ion i  che  d ia logano  con  i

performer,  at tua l izzando  l ’ idea  d i  Gordon  Craig  d i  una  scenograf ia  mob i le  e  a l lus iva,

quas i  emoziona le,  protagon ista essa stessa de l lo  spettaco lo  teatra le.

I l  succeders i  de i  quadr i,  in  un cont inuum di  c l imax e  ant ic l imax,  s i  ga lvan izza  ne l  f ina le.

Gl i  u lt im i  d iec i  minut i  s i  car icano  d i  una  tens ione  crescente,  sotto l ineata  da  una  musica

che  sembra  fars i  v ieppiù  s incopata,  f ino  a l  momento  d i  sta l lo,  quas i  catart ico,  in  cu i  i l

resp iro  torna a que l la qu iete propr ia de l l ’a lba,  umana e pr imordia le .

http://www.arta lks.net/an imal i -notturn i-o-pr imit iv i /   



CITTA' NUOVA (10 dicembre 2016)

Vanno in giro di notte e sono bruciati dalla fatica

di GIUSEPPE DISTEFANO

Al  Teatro  Franco  Parent i  d i  Mi lano  lo  spettaco lo  de l  coreografo  Roberto  Caste l lo  par la

de l l ’a l ienaz ione de l  nostro v ivere quot id iano

Una luce fredda scans iona le  paret i  d isegnando tag l i  geometr ic i  –  corr ido i,  porte,  angol i ,

st rade  –  che  sa lgono  e  scendono,  che  aprono  e  ch iudono  lo  spaz io  scen ico.  Tra  bu io  e

luce  intermit tente,  i  danzator i ,  sempre  in  movimento  e  con  la  testa  e  le  spa l le

abbassate,  come  portassero  un  peso  su l le  spa l le ,  s i  pos iz ionano,  in iz ia lmente  in  gruppo

s imi l i  a  zombie,  po i  scompost i ,  c laud icant i ,  con  posture  e  gest i  s incro  e  in  segu ito

dif formi,  scr ivendo ne i  loro corp i d i  tun iche nere brevi  spot  de l v ivere quot id iano.  Que l lo

che genera af f in ità,  des ider i ,  conf l i t t i ,  v io lenze.

I l  r i tmo  è  marte l lante,  ossess ivo.  Una  musica  techno,  un  suono,  dappr ima  urtante,  po i,

ne l  sussu lto  de i  corp i  a l  l imite de l la  trance de i 5 danzator i ,  sempre p iù co invo lgente.  “In

girum  imus  nocte  et  consumimur  ign i”  (And iamo  in  g iro  la  notte  e  s iamo  consumat i  da l

fuoco)”,  de l  coreografo  lucchese  Roberto  Caste l lo  de l la  compagnia  A ldes,  è  una  danza

c inet ica  tes iss ima,  r igorosa,  c inematograf ica,  con  sprazz i  grot tesch i.  Mentre  una  voce

meccan ica,  come un ord ine,  r ipete e avvisa  che la f ine è v ic ina  – “the end is  near”  –,  g l i

in terpret i  in  marc ia  s i  d is t r ibu iscono  fronta lmente,  latera l i ,  d i  spa l le ,  in  un  cont inuo

vagare  notturno  che  l i  sorprenderà  smembrandol i .  Da  un 'umanità  co l let t iva  s i  passa

al l ' ind iv iduo;  e  intanto  s i  int recc iano,  s i  ostaco lano,  s i  sgambettano,  s i  torturano,  s i

trasc inano,  s i  b loccano.  La  re iteraz ione,  t ra  contraz ion i  e  f lu id ità,  t rova  cambi  d i  gest i

con  ondeggiament i  de l  busto,  d isart ico laz ione  de i  musco l i ,  gh ign i,  mani  sugl i  occh i,

bracc ia  penzo lon i,  roto lament i  a  terra,  mentre  la  spossatezza  s i  impadronisce  de i  corp i,

ma senza ced iment i.

https://www.c i ttanuova. i t /vanno-in-giro-di-notte-e-sono-bruc iat i -dal la-fat ica/



La REPUBBLICA  (13 novembre 2016)

Palermo

di ROBERTO GIAMBRONE

In  g irum  imus  nocte  et  consumimur  ign i  è  un  ce lebre  pal indromo  lat ino  d i  or ig ine

incerta,  che  potrebbe  r i fer i rs i  a l  fata le  g i rovagare  de l le  fa lene  morta lmente  at trat te

dal la  luce.  

Roberto  Caste l lo  int i to la  cos ì  la  sua  fo lgorante  coreograf ia  presentata  a l  Teatro  L ibero,

ne l la  quale  i  bravi  interpret i  A l ice  G iu l ian i,  Mar iano  N ieddu,  Stefano  Questor io  e  Gise lda

Ranier i  assecondano  i l  r i tmo  incalzante  d i  una  musica  ossess iva,  lasc iandos i  trasc inare

in  una  estenuante  danza  ipnot ica,  che  a lterna  stat i  cataton ic i  a  g iravo lte  ed  impet i

is ter ic i .  

L’ ingegnoso  d isegno  luc i  gu ida  i  rappresentant i  d i  questa  umanità  a l lo  sbando  ne l la  loro

sf ibrante  marc ia,  imponendo  un  d inamismo  implacabi le .  Una  Totentanz  medieva le  in

b ianco  e  nero,  metafora  de l la  danza  come  promete ica  condanna  o  come  fuoco

r igeneratore,  che  ha  non  poche  assonanze  con  i l  recente  lavoro  de l la  coreografa

francese Maguy Mar in .  



IL SOLE 24 ORE  (19 novembre 2015)

Anime perse nella trance notturna di Roberto Castello

DANZA & DANZA (novembre-dicembre 2015)

Dell'individuo e delle sue alienazioni

di GIUSEPPE DISTEFANO

È  un  r itmo  techno,  marte l lante,  ossess ivo,  invar iato,  que l la  che  percuote  e  ipnot izza  i

nostr i  sens i.  Una  musica,  un  suono,  dappr ima  urtante;  po i,  ne l  sussu lto  de i  corp i  a l

l imite  de l la  trance  de i  c inque  danzator i ,  sempre  p iù  co invo lgente.  Una  luce  fredda

scans iona  le  paret i  d isegnando  tagl i  geometr ic i  –  corr ido i,  porte,  angol i ,  st rade  –  che

salgono e scendono, che aprono e ch iudono lo  spaz io  scen ico.

Tra  bu io  e  luce  intermit tent i ,  i  danzator i ,  sempre  in  movimento e con la  testa  e le  spa l le

abbassate,  s i  pos iz ionano,  in iz ia lmente  in  gruppo  s imi l i  a  zombie,  po i  scompost i ,  con

posture  e  gest i  s incro  e  in  seguito  d i f formi,  scr ivendo ne i  loro  corp i  vest it i  d i  nero  brevi

spot  de l  v ivere  quot id iano.  Quel lo  che  genera  af f in ità,  des ider i ,  conf l i t t i .  “ In  g i rum imus

nocte  et  consumimur  ign i”  (Andiamo  in  g iro  la  notte  e  s iamo  consumat i  da l  fuoco)”,

r iporta  i l  coreografo  lucchese  Roberto  Caste l lo  de l la  compagnia  A ldes,  ad  una  danza

c inet ica  tes iss ima,  r igorosa,  c inematograf ica,  con  sprazz i  grot tesch i.  Mentre  una  voce

r ipete  e  avv isa  che  la  f ine  è  v ic ina,  –  “ the  end  is  near”  –  g l i  in terpret i  (Gise lda  Ran ier i ,

Valent ina  Sech i,  I len ia  Romano,  Stefano  Questor io)  s i  d is t r ibu iscono  fronta l i ,  latera l i ,  d i

spa l le ,  in  un cont inuo vagare notturno che l i  sorprenderà smembrandol i .

Da un 'uman ità  co l let t iva  s i  passa a l l ' ind iv iduo;  e  intanto  s i  int recc iano,  s i  ostaco lano,  s i

sgambettano,  s i  torturano,  s i  t rasc inano,  s i  b loccano.  La  re iteraz ione,  tra  spasmi  e

f lu id ità,  trova  cambi  d i  gest i  con  ondeggiament i  de l  busto,  d isart ico laz ione  de i  musco l i ,

man i  sugl i  occh i,  bracc ia  penzo lon i,  roto lament i  a  terra,  mentre  la  spossatezza  s i

impadronisce  de i  corp i,  ma  senza  cediment i.  Caste l lo,  isp irandos i  a l l 'omon imo  f i lm  d i

Guy  Debord  de l  1978  –  in  cu i  i l  reg ista  usa  immagin i  s tat iche  per  far  progred ire  i l

d iscorso  su i  meccanismi  de l la  soc ietà  de l lo  spettaco lo  e  de l  consumismo  -  t rasf igura

quel  senso  d i  perd ita,  l ' inesorabi le  passare  de l  tempo,  l 'a l ienaz ione  e  l 'oppress ione

de l l ' ind iv iduo ne l la  soc ietà moderna, con una coreograf ia  costru ita come un meravig l ioso

dispos it ivo  scen ico,  dentro i l  quale c i  cat tura.

http://www.i lso le24ore.com/art/cul tura/2015-11-19/anime-perse-trance-notturna-

roberto-caste l lo-155453.shtml?uuid=ACcNPWdB  



KLP teatro  (27 ottobre 2015)

Roberto Castello: girare a vuoto sul consumo dei nostri 
desideri

di SALVATORE INSANA

La f ine  è v ic ina.  Ma s iamo ancora  a l l ' in iz io.  “In  g irum imus nocte  (et  consumimur ign i)”:
and iamo in  g iro  la  notte e s iamo consumat i da l  fuoco.  And iamo in  g iro  la notte e f in iamo
sempre in  gabbia ,  partec ip i  d i  una nuova c lasse morta.

Roberto  Caste l lo  r imane  molto  coerente  a l la  rad ica l i tà  d i  Guy  Debord,  scr it tore,  reg ista
e  f i losofo  francese  la  cu i  v ita/opera  è  fortemente  d ia let t ica,  in  b ianco  e  nero,  da l le
pos iz ion i  sa lde.  Ha  ben  ch iar i  i  suo i  nemic i,  ha  ben  forte  la  sua  pos iz ione.  Cos ì  come  lo
spettaco lo  in  quest ione,  che  s i  g iova,  magnet ico  e  ost inato,  de l la  d icotomia  bas i lare  d i
luce e ombra per  costru ire  un notturno che non lasc ia scampo a l l ' in t ratten imento.

La  scena  è  una  scato la  nera  r isch iarata  so lo  dal  v ideopro iettore,  con  superf ic i  segnate
da  angol i  ret t i ,  e  un  b ianco  sporco,  in  cu i  s i  int ravede  un  lento  cadere  d i  que l la  che
potrebbe essere p ioggia  nera.
Se i  corp i  vest it i  con  tun iche  nere  fat icano  a  prendere  i l  v ia,  po i  in iz iano  a l l 'un isono
quel la  che  d iventerà  progress ivamente  una  part itura  dannata  e  r igorosa,  essenzia le  e
vio lenta.  Quel la  d i  corp i  asservit i  ad  un  d isegno  super iore,  ancora  una vo lta  eterodiret t i
e  in  marc ia .  Non  comunicant i .  Ingabb iat i  e  s incopat i ,  in  preda  a l le  pu ls ion i  da  emerit i
b ipo lar i ,  c laudicant i ,  gravi  e  gravat i  da  pes i  invis ib i l i  ma  capac i  d i  somat izzars i  in  uno
stato d i  degenza in  scena.
L'un ico  uomo de l  gruppo (Mar iano  N ieddu)  è  sempre  ch ino  su  se  stesso,  gobbo,  in  preda
al  gh igno  nosferatesco  de l  corpo  cr imina le.  Gravat i  da l  tempo  che  scandisce
incessantemente  l 'az ione,  ad  ogn i  bu io  le  pedine  cambiano  posto,  a lternano  stat i  d i
fe l ic i tà  apparente  a  moment i  d i  tota le  abnegazione  a l la  ps ico- f is ica  macch ina  coreut ica
imposta.  Come  nuovi  lemming,  operos i  e  c iech i.  Inch iodat i  a  terra,  in  una  condiz ione  d i
febbr i le  angosc ia  a l l ' in terno  de l la  quale  g l i  sprazz i  d i  eufor ia  sono  d i  d isperata  messa in
scena,  fa lsa,  grottesca,  de l la  g io ia ester iormente rappresentata.

Ci  s i  danna  a  vuoto,  s i  g ira  a  vuoto  come  macchine  ce l ib i .  Tra  is tantanee  e  fo lgoraz ion i
v is ive,  senza poter  staccare  i  p ied i  da l  suo lo,  c i  s i  consuma,  c i  s i  bruc ia  per  inerz ia ,  per
empat ia  verso  i l  d ispendio  improdutt ivo,  senza  conservaz ion i,  senza  ced iment i  a l
v i r tuos ismo,  r igorosamente  lontan i  da i  cod ic i  p iù  r iconosc ib i l i  de l la  (danza  d i)  moda.  E
ogni  tanto la voce fuor i  campo c i  r icorda che “ the end is  near”.

La  f ine  è  v ic ina,  e  s iamo  quas i  a l la  conc lus ione,  fort i  d i  una  fredda  monocromia  e  d i  un
marte l lamento  sonoro  che  non  cede,  ma  anzi  porta  verso  una  trance  che  t rasforma  i
performer  in  esser i  spossessat i ,  in  lo t ta  per  fars i  luce,  mai  doc i l i ,  mai  cosc ient i ,  contro
le  avvers ità  intangib i l i  de l la  scena  (de l la  v ita),  servi l i  a l  r i tmo  che  l i  muove,
ne l l 'est inguers i  vano  d i  entus iasmi  rappresentat i ,  d i  ingannevo l i  r isate  nervose,  d i
conc itate v ibraz ion i  d i  membra cadenzate.

Se  per  i l  s i tuaz ion ista  f rancese  i l  ce lebre  pa l indromo  lat ino  che  dà  i l  t i to lo  a l l 'opera  era
l ' inc ip it  d i  un  (non)  f i lm  che  faceva  una  r icogn iz ione  amara  e  f iera  de l la  propr ia  v ita
passata,  lo  spettaco lo  (da  vedere!)  d i  Roberto  Caste l lo  è  un  catart ico  esorc ismo  contro
la  fur ia  c inestet ica  metropo l i tana,  contro  la  fami l iar ità  canagl ia,  i l  t raf f ico  avaro  d i
qu iete,  l 'od io  che,  nostro  malgrado,  sotterraneo  ma  af f iorante,  c i  accomuna
egoist icamente l 'un  l 'a lt ro.

http://www.klpteatro. i t /roberto-caste l lo-g irare-a-vuoto-su l-consumo-dei-nostr i -des ider i



INTERNAZIONALE  (25 ottobre 2015)

OPINIONI

Di cosa ha bisogno il teatro italiano

di CHRISTIAN RAIMO

[…]

Preparazione e volontà poli t ica

Accanto  a l le  mancanze  de l la  scuo la  va  messa  certo  la  responsab i l i tà  de l la  cr it ica,  de i

teatr i  pubb l ic i ,  de l l ’ed itor ia:  perché  è rar iss imo seguire uno  spettaco lo  con i l  testo  sot to

mano?  Perché  spess iss imo i  fog l iett i  d ’ int roduz ione  sono  incomprens ib i l i?  Perché  è quas i

la  rego la  che  le  recens ion i  su i  grandi  g iornal i  s iano  comprens ib i l i  so lo  dagl i  addett i  a i

lavor i ,  e  a l le  vo lte  nemmeno  da  quel l i?  Perché  quas i  in  nessun  caso  s i  accompagna  lo

spettaco lo  con  un  incontro  d i  int roduzione?  Perché  l ’ed itor ia  teatra le  non  r iceve  fond i

pubbl ic i  per poter sopravv ivere?

E questo lungo  d iscorso,  questa peroraz ione,  fatta  essenz ia lmente per i l  teatro  d i  prosa,

potremmo estender la  ad a lt re  forme d i  spettaco lo.

Se devo conc ludere con due esempi per  i l  tutto l i  prendere i  da l la  danza.

Uno  è  quel lo  d i  Roberto  Caste l lo :  la  sua  compagnia  è  una  de l le  ecce l lenze  de l la  danza

europea.  I l  suo  spettaco lo  –  premio  Ubu  –  de l  1985,  I l  cort i le  prodotto  con  Sosta

Palmiz i ,  è  cons iderato  g iustamente  semina le  per  la  stor ia  de l la  coreograf ia  i ta l iana deg l i

u lt im i  t rent ’anni,  e  i l  suo  u lt imo  spettaco lo,  In  gi rum  imus  nocte  (et  consumimur  ign i)

non è d i minore be l lezza.

Eppure  a  parte  due  g iorn i  ne l la  rassegna  romana  d i  Short  theatre  e  una  dec ina  d i  date

sparse  per  l ’ I ta l ia  sarà  complicat iss imo  veder lo.  Perché?  Perché  in  quest i  t rent ’ann i  che

c i  separano  dal  Cort i le  s i  è  fatto  poch iss imo  per  educare  i l  pubbl ico,  s i  è  pensato  che

bastasse  promuovere  g l i  event i ,  e  ora  c i  s i  rende  conto  che  g l i  spettator i  consapevol i

mancano.

È  andata  d iversamente,  d icevamo,  in  Be lg io.  A  Romaeuropa  fest iva l  quest ’anno  Anne

Teresa  De  Keersmaeker  ha  presentato  un  meravig l ioso  cofanetto  d i  un  l ibro  e  quattro

dvd  real izzato  con  Bojana  Cvej ić  dedicato  a l la  presentaz ione  de l  suo  lavoro:  The

coreographer ’s  score .  Ne i  quattro  dvd  non  c ’è  so lo  la  ce lebraz ione  d i  una  star  de l la

coreograf ia  mondia le,  ma  un ’ampia  documentaz ione  de l la  sua  d idatt ica.  Una  via  che  la

stessa  De  Keersmaeker  c i  o f f re  per  entrare  ne l  suo  laborator io  art is t ico;  e  far lo  è  quas i

a lt rettanto grat i f icante che vedere i  suo i  sp lend id i  spettaco l i .

Invest ire  ne l la  formazione  de l  pubb l ico  non  è  cos ì  complicato,  e  rest itu isce  r isu ltat i

evident i  anche  da  un  punto  d i  v ista  economico.  L’un ica  cond iz ione,  certo,  è  che  c i  s iano

la  preparaz ione e la  vo lontà po l i t ica per far lo.

http://www.internazionale.it/opinione/christian-raimo/2015/10/25/teatro-italiano-crisi-fortezza-vuota



CHE TEATRO FA  (19 ottobre 2015)

roma.blogautore.repubblica.it - Rodolfo di Giammarco

nuovi critici / in girum imus nocte et consumimur igni...

di GIULIA SANZONE

Liqu id i  e  profondi  beat  battono  come pioggia,  t ra  ancestra l i  percuss ion i  afr icane  e  gocce
co lant i  r i f lesse su l lo  s fondo per lato d i  una scena bu ia ,  sch iava d i b locch i  d i  luce d iafana,
che  generano  e  d ist ruggono  una  set tant ina  d i  s traord inar i  quadr i  danzant i:  f lash
intermittent i ,  tormentat i  e  asservit i  a  una  voce  meccanica,  che  impera  beckett iana  e
domina a l  comando “dark/ l ight ”.
in  g irum  1Sca lz i ,  s trett i  in  tun iche  funeree,  i  se i  automi  protagonist i  d i  una  matr ix
inquietante  s i  a l l ineano  in  rap id i  e  d iscordant i  f rame  a lternat i  da  un  ef fetto  s imi le  a l lo
stop-mot ion,  errando,  ep i let t ic i  e  v i r tuos i,  negl i  spasmod ic i  t ic  d i  modern i  pro letar i ,  o
innocent i  bambin i ,  per  un ’ora  eccez iona le  d i  teatro  danza,  a l  conf ine  subl ime  e  ib r ido
tra la v ideo arte e l ’avanguardia  e lett ron ica.
Sembrano  creature  inumane  a l lo  stadio  microb ico,  o  e lement i  pr imord ia l i ,  ch imic i  e
ce l lu lar i ,  i  danzator i  coreografat i  da  Roberto  Caste l lo,  assemblat i  e  sparpagl iat i  da
impuls i  e lett r ic i ,  da  conness ion i  s inapt iche  che  inducono  i  corp i  a  convu ls ion i,  att raz ion i
e  oppos iz ion i  d i  forze  magnet iche  in  preda  a  sostanze  ps icotrope,  a  vo lte  estat ico-
man iacal i ,  a lt re  vo lte  depresse e anestet izzate.
La  ret ina  de l lo  spettatore  s i  fonde  tra  le  r i tmate  var iaz ion i  ot t iche,  dettate  dai  fasc i  d i
luce  che  incase l lano  l ’estas i  aut is t ica  de i  personagg i,  entrando anch ’essa  in  una sorta  d i
trance  dove  la  percez ione  v iene  a lterata,  scandita  dal la  t ravo lgente  cer imonia  atavica  e
canniba le.
La crudeltà spaventosa scandag l ia terminaz ion i nervose ed emozion i de l branco p lag iato,
v io lento  e  v io lentato,  a  sua  vo lta,  da  un  potere  sp ietato  come  ne l le  sadiche  g iornate
de l la  Sa lò  paso l in iana,  e  s i  a lterna  a l l ’ i ron ia  mostruosa  d i  un  r id ico lo  grottesco,
a l l ’ incubo  bu l imico  d i  un  p iacere  bramato  f ino  ad  una  morte  ind i f ferente,  invocata,
bruc iata a l  fuoco de l fata le  e re iterato de l ir io:  “the end is  near”.
Su l la  sc ia  d i  un  cont inuo  reset ,  i  quadr i/pr ig ione  de l l ’o locausto  in  atto  s i  consumano  in
fret ta  e  le  sue  torce  danzant i  s i  spengono  come  fo l l i  fa lene,  sacr i f icandos i,  su ic ide  d i
luce.
L’ inevitab i le  def lagraz ione  è  ce lebrata  ne l la  performance  g ià  da l  t i to lo,  d i  debord iana
memoria,  con  la  pal indroma  formula  lat ina  che  r ipercorre  a l  contrar io  i  caratter i ,
r imanendo  prodig iosamente  invar iata:  In  g irum  imus  nocte  et  consumimur  ign i
(“Andiamo in  g i ro  d i  notte e c i  consumiamo al  fuoco”).

Teatro Vasce l lo,  Roma
17 ottobre 2015

http://cheteatrochefa-roma.blogautore.repubbl ica. i t /2015/10/19/nuovi-cr i t ic i - in-g irum-
imus-nocte-et-consumimur- ign i-g-s/



L'ALTRO QUOTIDIANO.IT  (18 ottobre 2015)

DANZA 

Dal video saggio di Debord l’originale spettacolo di Roberto 
Castello

di FEDERICO BETTA

Un’un ica  base  r i tmica  che  s i  r ipete  ossess ivamente  per  tutto  lo  spettaco lo.  Una  voce  of f
che dec ide con due sempl ic i  paro le,  l ight  e dark,  quando la  scena è i l luminata o bu ia.  Un
unico  spaz io  segmentato  da  co lonne  e  aree  oscure,  poss ib i l i tà  d i  movimento  sempre
incatenato  tra  conf in i  r ig id i .  Questo è i l  quadro  che  accogl ie  i  se i  ba l ler in i  sot to  la  gu ida
di  Roberto  Caste l lo  ne l  suo  u lt imo  lavoro  In  g irum  imus  nocte  et  consumimur  ingn i
(And iamo  in  g iro  la  notte  e  s iamo  consumat i  da l  fuoco)  in  scena  a l  teatro  vasce l lo  d i
Roma f ino a domen ica 18 ottobre.

Lo  spunto  de l  lavoro  è  i l  v ideo  saggio  d i  Guy  Debord  de l  1978  dal lo  stesso  t i to lo:  un
montaggio  d i  r iprese  or ig inal i ,  scene  da  f i lm,  foto  e  voce  de l lo  stesso  Debord  che  apre
nuove strade  f i lm iche  per  res istere  a l la  condiz ione  umana intr isa  d i  spettaco lo.  I l  lavoro
di  Caste l lo  è,  come  dice  l ’autore,  d i  pura  danza,  ma  pr ivo  d i  quals ias i  r i fer imento  a l
bal letto.  In  questa  sper imenta l i tà,  che  anche  in  teatro  è  indagine  es is tenz ia le  su l la
condiz ione  de l l ’umanità,  s i  ravvedono  i  r i fer iment i  a l  suo  i l lustre  predecessore.  I  se i
bal ler in i ,  esser i  umani  s frant i  da l la  fat ica  de l  quot id iano,  incastrat i  in  mosse  r ipet it ive  o
disart ico lat i  in  un ’ebbrezza  senza  sfogo,  s f idano  la  res is tenza  f is ica  per  sopravv ivere  a
una condiz ione senza usc ita.  Come d iceva Debord ne l suo f i lm: “Niente traduceva questo
presente  senza  v ia  d ’usc ita  e  senza  r iposo  come l ’ant ica  frase  che  r itorna  integra lmente
su  se  stessa,  essendo  costru ita  let tera  per  let tera  come  un  lab ir into  da  cu i  non  s i  può
usc ire”.

Lo  spettaco lo  s i  ch iude  ne l  s i lenz io  e,  anche  se  sembra  pr ivare  lo  spettatore  d i  ogni
speranza,  lo  r i lanc ia  ne l la  sua v ita dopo aver at traversato un ’esper ienza comune.

http://www.al t roquot id iano. it /dal-v ideo-saggio-d i-debord- lor ig inale-spettaco lo-d i-
roberto-caste l lo/



LA CITTA' METROPOLITANA  (17 ottobre 2015)

Al Teatro Vascello la coreografia di Roberto Castello

di POEMA SERIS LEO

Uno  sguardo  a l la  rea ltà  contemporanea  de l la  danza  ita l iana.  Se i  ba l ler in i  r i tmat i  ne l
tempo, in  g iro  la notte e consumat i da l  fuoco.

Roma,  17  ottobre  2015  –  Un  f ine  sett imana  a l l ’ insegna  de l la  danza  quel lo  proposto  dal
Teatro  Vasce l lo  d i  Monteverde  a  Roma  che  da  venerd ì  16  ottobre  a  domenica  18  ot tobre
2015  (pomer id iana  de l le  h.  18),  presenta  a l  pubbl ico  romano  In  g irum  imus  nocte  (et
consumimur  ign i) ,  (Andiamo  in  g iro  la  notte  e  s iamo  consumat i  da l  fuoco),  per  la
coreograf ia  d i  Roberto  Caste l lo.  Se i  personaggi ,  braviss imi  ba l ler in i  che  scand iscono  la
scena  a l  r i tmo  d i  una  mus ica  marte l lante,  sempre  ugua le,  interva l lata  da  una  voce  fuor i
scena  che  gest isce  scene  e  sequenze  su l le  paro le  d i  “Dark… L ight ”.  Bu io  e  cambiamento.
Dal la  metafora  de l l ’a l ienaz ione,  de l  de l ir io,  se i  corp i  in  perenne  movimento  che
interpretano  s i lent i  ne l l ’ombra  la  v is ione  d i  un ’umanità  orwe l l iana  e  sempre  p iù  lontana
dal  senso  d i  so l idar ietà.  Cos ì  come  r ive la  la  scena  de l la  lo t te  comune  e  de l l ’ improvvisa
so l i tud ine  in  cu i  v iene  lasc iata  la  loro  compagna  ne l  gr ido  de l…  cambiamento.
L’arr iv ismo,  la  corsa  verso  la  compet iz ione,  af fannata  e  merav ig l iosamente  interpretata.
Ott ima  la  sce lta  d i  una  luce  c inematograf ica  per  creare  que l la  prospett iva  scen ica,
fondamentale  ne l  comprendere cosa succede tra un is tante e l ’a lt ro.

Ne l  “Dark  …  L ight”,  i l  bu io  d i  se i  f igure  nere  che  s i  d ivertono  forzate  e,  a l lo  s tesso
tempo,  spontaneamente  s i  annul lano.  Gl i  amant i  de l  c inema  d ’autore  avranno
r iconosc iuto  ne l  t i to lo  In  g i rum  imus  nocte  (et  consumimur  ign i)  i l  r ich iamo  al
pal indromo  enigmat ico,  capo lavoro  de l  1978  de l  reg ista  f rancese  Guy  Debord,  che
def in iva  “ lo  spettaco lo  non  come  un  ins ieme  d i  immagin i,  ma  come  un  rapporto  soc ia le
tra  le  persone,  med iato  dal le  immagin i”.  Ne l la  sua  d if f ico ltà,  lo  spettaco lo  è  anche
comico  e  ben  congegnato  per  un ’ora  d i  rappresentaz ione.  “Andiamo  in  g iro  la  notte  e
s iamo  consumat i  da l  fuoco“,  la  messa  in  scena  va  cos ì  o lt re  la  sua  poss ib i le
interpretaz ione  d i  metafora  de l  v ivere.   Con  i l  sostegno  d i  MIBACT/Direz ione  Genera le
Spettaco lo  dal  v ivo,  Regione Toscana/Sistema Regionale  de l lo  Spettaco lo,  In g irum imus
nocte  (et  consumimur  ign i)  è  uno  spettaco lo  da  vedere,  moderno  in  cu i  graz ie  a l la
bravura d i  E l isa  Capecch i,  A l ice Giu l ian i,  Mar iano Nieddu, Gise lda Ranier i ,  I len ia  Romano
ed  Irene  Russo l i l lo,  per  qua lche  is tante  s i  ha  come  l ’ i l lus ione  d i  non  t rovars i  sedut i  in
Ita l ia,  ma tra g l i  spalt i  d i  un qua lche teatro sper imentale  new yorkese.

http://www.c i ttametropo l i tana. in fo/2015/10/17/danza- i l - teatro-vasce l lo-con- la-nuova-
coreograf ia-d i-roberto-caste l lo



LO SGUARDO DI ARLECCHINO.IT  (13 ottobre '15)

Andiamo in giro di notte (e siamo bruciati dalla fatica)

di ANDREA BALESTRI

C’è  tanta  fat ica:  s i  sente  ne l la  testa,  per  i l  pressare  d i  un  in interrot to  loop  d i  un ’ora,  e
s i  sente  ne l le  spal le ,  a  star  sedut i  su l le  panche  d i  legno  de l l ’appena  int ito lata  sa la
Arna ldo  Cestaro  ( la  sede  porcarese  d i  Spam!  è  uno  spaz io  sempre  interessante  e
accogl iente,  ma  poco  ergonomico).  Una  fat ica  che  trova  corr ispondenza  con  quel la  in
scena:  quattro  f igure  vest ite  d i  nero  che  avanzano  e  s i  muovono  in  una  v is ione  de l la
v ita  deso lante  e  a  t rat t i  i ron ica.  Sono  s f iancat i  g ià  a l l ’ in iz io,  da  fermi,  e  lo  sono  ancor
p iù  quando,  come per  obbedire  svogl iatamente  a  una forza  super iore,  qualcosa s i  muove
(per c itare i l  t i to lo  de l la  s tag ione autunnale aperta dal lo  spettaco lo).

È  questo  i l  nuc leo  d i  In  g irum  imus  nocte  (et  consumimur  ign i) ,  u lt ima  creaz ione  d i
Roberto  Caste l lo  che  ha  appena  debuttato  a  Roma,  r iscuotendo  un  successo
inaspettatamente  unanime.  La  gestaz ione  è  durata  a lmeno  due  ann i,  da l la  pr ima
presentaz ione  come studio  d i  20  minut i ,  a  una  pr ima  vers ione  d i  un ’ora  andata  in  scena
al  fest iva l  R ing  ne l l ’estate  2014,  f ino  a  questa,  de l la  s tessa  durata,  ma  p iù  densa  e
strut turata.  I l  t i to lo,  i l  cu i  s ign if icato  vuo l  d ire  poco  o  nu l la  –  Andiamo  in  g i ro  d i  notte
(e  s iamo  consumat i  da l  fuoco)  –  t rova  i l  senso  ne l  suo  s ign if icante:  i l  ce lebre
pal indromo sembra accordars i  con la r icors iv ità che ne l lo  spettaco lo  è cos ì  sens ib i le .

In  g irum  imus  nocte,  R.  Caste l lo  (ph.  Pao lo  Porto)L ight .  Dark.  Una  voce  gracch iante  da
annunc io  aeroportuale  scandisce  i l  succeders i  d i  67  quadr i  ( l i  ha  contat i  Rodolfo  Di
Giammarco:  compliment i) .  S i  accende  i l  pro iettore  che  i l lumina  la  scena  e  le  quattro
f igure  sono  pronte  e  v ive,  ferme  o  in  movimento.  Una  teor ia  d i  az ion i  quot id iane,  p iù  o
meno  r iconosc ib i l i ,  s i  succede  con  r itmo  ora  d is teso,  ora  serrato,  ma  sempre  r itmato
dal la  cadenza  robot ica  e  in ferna le  sparata  a  gran  vo lume.  Lo  spaz io  è  def in ito  dai
mutevo l i  r iquadr i  de l la  luce  scura  de l l ’ immagine  scorrevo le  de l  pro iettore:  i  p ixe l  sono
evident i ,  quas i  a  rappresentare  una  v ita  da  Tamagotch i  in  bassa  def in iz ione.  A l ienat i :
questo  termine  è  stato  app l icato  p iù  vo lte  ag l i  esser i  raf f igurat i  da  Gise lda  Ran ier i ,
I rene  Russo l i l lo,  I len ia  Romano  e  Mar iano  Nieddu.  Non  a  caso:  immers i  come  sono  in
una  rout ine  da  Tempi  modern i  d i  Chapl in ,  non  sono  present i  a  sé  stess i  nemmeno  per
s istemars i  i  vest it i  cadent i .  I  tentat iv i  d i  r ia l lacc iare  l ’ab ito  che  è  aperto  su l la  sch iena
sono debol i  e  poco  conv int i ,  come se l ’a lt ra az ione  condotta  senza capirne i l  senso  fosse
comunque p iù importante d i  dars i  una d ign ità ormai smarr ita  da tempo.

In  g irum imus  nocte,  R.  Caste l lo  (ph.  A lessandro  Co lazzo)  3“The  end  is  near“ ,  annunc ia
la  voce  robot ica,  non  senza  iron ia,  f in  dai  pr imi  minut i:  la  f ine  mia  o  de l lo  spettaco lo?
In  rea ltà  i l  lavoro,  pur  s f iancante,  è  ot t imamente  ca l ibrato  su  un  sapiente  equ i l ibr io  t ra
i  moment i  serv i  d i  que l  r i tmo  in  4/4  e  quel l i  in  cu i  i l  corpo  è  p iù  l ibero  d i  muovers i,
benché sempre con d isperata af f l iz ione.

Sorge  i l  dubbio,  però,  su l la  leg it t im ità  d i  proporre  per  due  anni  uno  spettaco lo  –  e  d i
farne  pagare  un  b ig l ie t to  –  ancora  non  compiuto,  secondo  que l l ’ab itud ine  de l le  prove
aperte,  v iz io  ormai  endemico  d i  certo  #teatrocontemporaneo  (#s ìt is toc itando
#chiment ismett i la).  In  questo  caso  i l  dubb io  va  poco  lontano  e  s i  r iso lve  subito.  La
s incer ità e l ’umiltà  con cu i Roberto Caste l lo  presenta i  suo i  work in  progress fanno parte
di  un  p iù  ampio  ed  encomiab i le  progetto:  costru ire  un  rapporto  stabi le  e  b id irez iona le
con i l  suo pubbl ico,  che sper iamo s ia  sempre p iù numeroso.

http://www.losguardodiarlecchino.it/andiamo-in-giro-di-notte-e-siamo-bruciati-dalla-fatica



ARTNOISE.it  (29 settembre 2015)

DANZA 

Roberto Castello, “In girum imus nocte…”

di MARTA OLIVIERI 

A l l ’ in terno  de l  fest iva l  Short  Theatre,  che  quest ’anno  apre  la  stagione  set tembrina  d i
teatro,  danza  e  musica  a  Roma,  abb iamo  avuto  la  poss ib i l i tà  d i  ass is tere  a l la  pr ima
asso luta  de l la  nuova  produzione  d i  Roberto  Caste l lo :  In  g irum imus  nocte  (et  cosumimur
ign i)  [Andiamo in  g iro  la  notte (e s iamo consumat i  da l  fuoco)].
S i  entra  a l la  Pe landa  e  s i  at tende  f inché  un  suono  batte  lo  spaz io  e  sfonda  i  conf in i  de l
contro l lo  raz iona le.

Una  scena  nera  ospita  corp i  a l ienat i  con  l ’a iuto  d i  luc i  sempl ic i  e  geometr iche  che,
ass ieme  ai  danzator i  e  ad  una  voce  che  scandisce  meccanicamente  i l  bu io  e  la  luce,
d isegnano r itmicamente la scena. Improvv isamente un tuf fo.
Un  terr itor io  inconsc io  sembra  accogl ie re  lo  spettatore  che  subito  s i  af f ida  a l  l inguaggio
sce lto  e in iz ia  a d ia logare con lo  spettaco lo.
Corp i  in  movimento  senza  tregua  narrano  la  comunità  ne l le  sue  espress ion i  p iù
var iegate,  evidenziando  dal l ’ in iz io  a l la  f ine  uno  stato  d i  malessere,  narrato
impeccab i lmente  da i  danzator i  att raverso  un  prec iso,  e  paradossalmente  rass icurante,
paross is t ico  t remol io  r imbalzante che l i  accompagna per tut ta la  durata de l lo  spettaco lo.
I  corp i  sono  ins ieme  ma  so l i ,  po i  so l i ,  ma  ins ieme.  Propr io  come  ne l le  st rade  de l le
nostre c it tà.
La  st rut tura  de l lo  spettaco lo  d i  Caste l lo  è  sa lda,  cu l la  lo  spettatore  che  ne  segue  i l
cammino.  Propr io  per  questo  poss iamo  convog l iare  tutte  le  nostre  energ ie  in  una
esper ienza densa,  s ia  d i  senso che d i corpo.
I  corp i  s i  inseguono  senza  tregua,  stanch i,  deformat i  ne i  vo lt i ,  deturpat i  forse  dal la
stanchezza  d i  cercars i .  Ne  v iene  fuor i  una  spossatezza  profonda  che,  ah imè,  credo
r is ieda pacata anche in  que l le  sedie d i  p latea.
Lo spettaco lo  ha quas i  un carattere ossess ivo  e l iberator io;  con  coraggio  af f ronta  questo
schema  che  tutt i  no i  tendiamo  a  nascondere  ne l  quot id iano.  Qu i  non  c i  s i  può  es imere
dal  v iver lo.  Una  vo lta  terminato,  s i  è  cert i  d i  aver  v issuto  e  condiv iso  qualche  cosa  d i
prez ioso  con  i l  resto  de l  pubbl ico,  con  ch i  lo  ha  scr it to  e  con  ch i  lo  ha  danzato.  Le
vibraz ion i  restano  in  c irco lo.  L’esper ienza  ne l  e  de l  presente  è  la  p iù  be l la  sensaz ione
che c i  augur iamo di v ivere.
Ne abb iamo ancora  l ’occas ione dal 16 a l 18 ottobre 2015 a l  teatro Vasce l lo  d i  Roma.

http://www.artno ise. i t /roberto-caste l lo-g irum- imus-nocte/
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Short  Theatre  10.  MK  –  e-ink  |  Roberto  Castello  –  In  girum
imus nocte (et consumimur igni)
Parliamo  di  danza,  tra  passato  e  nostalgia  di  futuro,  passando  per  i l  presente.
Due visioni da Short Theatre 10.

di RENATA SAVO

Dal  passato  a l la  nosta lg ia  d i  futuro,  ma  passando  per  i l  presente.  A  Short  Theatre  ha

debuttato  In  g irum  imus  nocte  (et  consumimur  ign i) ,  coreograf ia  d i  Roberto  Caste l lo,

fondatore  ne l  1993  de l la  compagnia  toscana  ALDES,  e  in  genera le  tra  i  p iù  i l lustr i

rappresentat i  de l la  danza  contemporanea  in  I ta l ia.  Una  pr ima  asso luta  i l  suo  In  g irum

imus  nocte  (et  consumimur  ign i) ,  t i to lo  pa l indromo  che  r iprende  un  verso

tradiz ionalmente  att r ibu ito  a l  poeta  V irg i l io  dal  s ign if icato  en igmat ico  quanto  la  sua

assegnaz ione  d i  patern ità,  a  sua  vo lta  r iut i l i zzato  da l  reg ista  e  f i losofo  Guy  Debord

(autore  de l  famoso  sagg io  La  soc ietà  de l lo  spettaco lo)  per  un  f i lm  (ne l  1978)  che

r i f le tteva  su l  rapporto  tra  l ibertà  e  spettaco lo,  t ra  produzione  e  consumo,  v is t i  entrambi

come moment i  d i  un c ic lo  sp ietato,  lab ir into senza v ia  d ’usc ita.  L’ inqu ietudine  lab ir int ica

de l  verso  lat ino  v iene  t rasfer ita  ne l lo  spettaco lo  d i  Roberto  Caste l lo  su l  p iano  de l

movimento  d i  gruppo  ne l lo  spaz io  e  ne l  tempo.  Lo  spaz io  vuoto  è  reso  f ioca  luce  da l le

pro iez ion i  v ideo  su l lo  sfondo  e  movimento  dal le  an ime  nere  che  lo  ab itano.  I  corp i  de i

danzator i  rappresentano  l 'oss imoro  d i  luc i  oscure  che  appa iono  e  scompaiono  a l l ’ord ine

di  accenders i  e  d i  spegners i  proveniente  da  una  voce  acusmat ica.  I l  loop  musica le  dal

r i tmo  s incopato  e  da l le  sonor ità  vagamente  etn iche  d iventa  i l  terreno  su  cu i  stendere

una  danza  isp irata  a  tecn iche  e  st i l i  d ivers i:  tra  modu l i  coreograf ic i  che  ne  assecondano

l ’andatura  r i tmica  e  la  l ibertà  d i  una  danza  che  invece  sembra  sorda  a i  r ich iami  de l la

musica,  emerge  ne l  complesso,  in  que l  g ioco  i l lus ion ist ico  d i  spostament i  repent in i  ne l

bu io  e  ne l l 'asso luta  padronanza  de l  senso  spaz ia le  che  r icorda  Quad  (1981)  d i  Samuel

Beckett ,  l ’ immagine  d i  una  sorta  d i  v ideogioco  in fernale,  un ’a l luc inaz ione  che  lasc ia

l ibero  lo  spettatore  d i  r icamare  un  suo  persona le  intrecc io  attorno  a l le  brev i  az ion i

mimet iche  innescate  da  intenz ion i  narrat ive.  Questo  nuovo  lavoro  d i  Roberto  Caste l lo  è

un'opera  metaf is ica,  en igmat ica  come  un  d ip into  dech ir ich iano,  non  a  caso  costru ita

su l la  d ia lett ica  tenebre/ luce  e  su l  paradosso  tra  spaz io  b id imens ionale  e

tr id imens ionale,  dominato  da  corp i  da l le  mostruose  abi l i t à.  Corp i  che  non  conoscono

attr i to,  gravità  né res is tenza.  Una sub l ime vis ione.  Uno spettaco lo  eccez iona le.

http://www.scenecontemporanee. it /art i -performat ive/short- theatre-10-mk-e- ink-
roberto-caste l lo- in-g irum- imus-nocte-et-consumimur- ign i-1829



La REPUBBLICA  (20 settembre 2015)

DANZA 

IL CAOS DELLA VITA SCANDITO DALL'UDU

di RODOLFO DI GIAMMARCO

Un secondo e mezzo  d i  suono ot tenuto  dal l 'udu, percuss ione  afr icana,  scand isce  in  modo

ser ia le ,  per  un 'ora,  i  67  quadr i  ( interca lat i  da  bu i)  d i  un  capo lavoro  de l la  danza  che

stud ia con d inamiche toccant i  i l  corpo umano in  preda a is ter ia,  ipnos i,  sopruso.

S ' int i to la  In  g i rum  imus  nocte  (et  consumimur  ign i) ,  pa l indromo  lat ino  usato  da  Guy

Debord  in  un  f i lm  de l  1978,  questa  genia le  macch ina  d i  Roberto  Caste l lo  che  co l lez iona

posture  d i  quattro  performer  cont inuamente  sorpres i  in  g imnopedie,  pose,  e  f igure  a l

l imite,  sempre in  spaz i  d i  luce var iab i l i .

In  abit i  ner i ,  af fet t i  da  spasmi  o  tranche,  bersagl i  d i  fu lminee  is t ruz ion i  beckett iane,

r iprodotte  a  scatt i  come  in  sequenze  a l la  Muybr idge,  subordinat i  come  in  un  Salò  d i

Paso l in i ,  a  dar  corpo  strep itosamente  a l  caos  de l la  v ita  sono  E l isa  Capecch i,  Mar iano

Nieddu,  Gise lda  Ranier i  e  I rene Russo l i l lo.

http://r icerca.repubbl ica. i t /repubbl ica/arch iv io/repubbl ica/2015/09/20/i l -caos-de l la-

v ita-scandito-dal ludu56.html?ref=search



NUCLEO art-zine  (9 settembre 2015)

Short Theatre 2015 | Aldes Roberto Castello, Youness Khoukhou

di VALERIA LOPRIENO

All ’ in terno  de l l ’  in teressant iss ima  programmaz ione  d i  Short  Theatre,  Roberto  Caste l lo
debutta  in  pr ima  asso luta  con  la  sua  nuova  produzione  i l  cu i  t i to lo  In  g irum  imus  nocte
et  consumimur ign i è att r ibu ito  ad un pal indromo lat ino dal le  or ig in i  incerte che tradotto
lettera lmente sarebbe:  Andiamo in  g iro  la  notte e s iamo consumat i da l fuoco.

I l  coreografo  inser isce  i  suo i  quattro  performer  a l l ’ in terno  d i  un  rettango lo  da l le  paret i
rosse  e  l i  bagna  d i  una  pro iez ione  costante  d i  neve  cadente.  Lo  spaz io  è  u lter iormente
div iso  e  creato  dal le  luc i  che,  annunc iate  da  una  voce  fuor i  campo,  a lternano  “ l ight ”
luce  e  “dark”  bu io.  I  suo i  interpret i  s i  muovono  in  questo  spaz io  mutevo le  costru ito
att raverso  con i  d ’ombra,  tenebre  e  fasc i  d i  luce:  un ’arch itet tura  ing lobante,  da i  contorn i
nett i ,  che so lo  att raverso i l  loro movimento sembra vo luminosa,  tr id imens ionale.

La  costante  e   marte l lante  musica  e lett ron ica  che  accompagna le  quattro  f igure  in  scena
è  un  e lemento  asso lutamente  essenzia le  e  mater ico.  I  danzator i ,  ne l le  loro  posture
r icurve  e  ingobb ite,  dal lo  sguardo  basso,  s i  muovono  gof f i  e  incatt iv it i .  Modern i  zombie
di  una  c iv i l tà  in  d is fac imento,  a lternano  quadr i  estremamente  p ittor ic i ,  p last ic i  ed
espress ion ist i ,  a  gag  d ivertent i  e  az ion i  da  f i lm  muto.  C ’è  un  po ’  de l  capo lavoro  d i
Maguy  Mar in  May  B,  come  ne i  costumi  un  certo  r ich iamo  a  Martha  Graham.  E ’  l ’
immagine  d i  un ’uman ità  degradata  costru ita  c inematograf icamente,  in  modo
estremamente accurato e interpretato magnif icamente.

Di  tu t t ’ a l t ra  fat tura  e  concez ione  è   lo  spet taco lo  d i  danza  de l  coreogra fo  marocch ino  Youness
Khoukhou.  Becoming  è  la  p r ima  creaz ione  d i  questo  g i ovane  danzatore .  Lo  spaz io  scen i co  è
spog l io ,  i  t re  in te rp ret i  sono  vest i t i  con  ab i t i  comuni  e  scarpe ,  non  c ’è  mus ica .  L’ indag ine  de l
lavoro  è  essenz ia lmente  su l  mov imento.  La  drammaturg ia  de l  pezzo  s i  basa  su l l ’ ana l i s i  de l le
t ra iet tor ie ,  de l le  d inam iche ,  su l l ’ imprev is to  e  g l i  scont r i .

Lo  spaz io  v iene  cost ru i to  at t raverso  i l  mov imento  e  i l  r i tmo.  Le  rego le  in te rne  s tab i l i t e  da i  t re
fanno  s ì  che  ess i  r iescano  a  coord inar s i  in  ogn i  i s tante .  Lo  schema  geomet r i co  e  r ipet i t i vo  s i
s fa lda  p iano  p iano  con  l ’ aumento  de l l ’ andatura  p rovocando  scont r i  ed  e r ror i  impreved ib i l i  per
questo  genu in i  e  in te ressant i .   L’ impreved ib i l i t à   de l  percorso  d iventa  a  poco  a  poco  vo lontar ie tà
t ras formando  i l  g ioco  in i z ia le  in  una  s f ida .  I l  conta t to  è  car i co  d i  t ens ion i  e  d i  immag in i  es t reme.
Un lavoro  in  c rescendo  e  p ieno  d i  p iacevo l i  moment i  in te l le t tua lmente  s t imolant i .

http://nuc leoartz ine.com/short-theatre2015-aldes-roberto-caste l lo-youness-khoukhou/   



Teatro e critica (7 settembre 2015)

Debutta in prima assoluta a Short Theatre 10 il nuovo lavoro 
di Roberto Castello per Aldes

di GAIA CLOTILDE CHERNETICH

Light .  Su l  palcoscen ico  nudo  s i  reg ist ra  l ’assenza  d i  qu inte,  corp i,  oggett i .  Gl i  un ic i
segni  d i  v ita  sono  una  pro iez ione  d i  gocce  che  scendono  a  scatt i  su l  fondale  e  un  r itmo
elet t ron ico  in  quattro  quart i ,  a  scandire  un  tempo  c irco lare.  Dark.  La  sott raz ione  de l la
v is ione  operata  dal  bu io  porta  l ’attenz ione  a  concentrars i  su l  r i tmo,  ambasc iatore  d i  un
seguito  impreved ib i le  che  s ’ innesta  ne l l ’oscur ità  come  un  oggetto  concreto  co lto  da
moto  perpetuo.  L ight .  Una  formazione  s i  s tacca  dal  fondo  de l la  scena  r itag l iando,
immobi le ,  la  sagoma  di  quattro  corp i  a  capo  ch ino,  e legantemente  vest it i  con  abit i  ner i
d ’ isp iraz ione v ittor iana.
In  In  g irum  imus  nocte  (et  consumimor  ign i)  –  t i to lo  pal indromo  de l l ’u lt ima  creaz ione
de l la  fuc ina  lucchese  ALDES  condotta  da  Roberto  Caste l lo  –  i l  pr imo  accenno  a l
movimento  è  un  sussu lto  c inestet ico  che  ag isce  a l la  base  de l la  nuca,  un  annu ire  l ieve
che  marca  i l  tempo  in  crescendo,  nascendo  sott i le  per  d iventare  feroce,  af f i lato  e
se lvat ico.
I  danzator i  –  Mar iano  Nieddu,  Gise lda  Ran ier i ,  I rene  Russo l i l lo  e  I len ia  Romano/E l isa
Capecch i  –  sono  possedut i  e  s ’ impossessano  de l  r i tmo  che  costru isce  i  loro  corp i
portandol i  verso  quel lo  “stato  d i  danza”  che  g ià  la  danzatr ice  i ta lo -americana  S imone
Fort i  aveva  in iz iato  a  esplorare,  compl ice  l ’LSD,  intorno  agl i  anni  ‘70:  una  t rance
percett iva  che  deforma i  t rat t i  e  invade i l  corpo,  un ’a lteraz ione  che  esa lta  l ’ ind iv idua l i tà
d isponendola  ad apr irs i  a l l ’a lt ro  con le  dovute conseguenze d i conf l i t t i  e  af f in ità.
L’a lternanza ir rego lare  d i  luce  e  bu io  è  ch iamata da una voce  che,  impartendo i  comandi
l ight  e  dark,  conduce  i l  g ioco  de l la  v is ione.  Come  e lemento  drammaturgico,  la  luce  è
quel la  d iafana  d i  un  pro iettore  programmato  per  at t ivare  e  d isat t ivare  porz ion i  d i  scena
secondo  un  pr inc ip io  geometr ico  vo lto  a  segnare  improvv ise  lat i tud in i  e  longitudin i
(corr ido i,  sez ion i e  forme poste in  pos iz ion i  e  ad a ltezze d iverse).

Ne l la  pr ima  metà,  la  re iteraz ione  esasperata  de l  dondo l io  de l la  testa  s i  combina  con  i l
r i tmico  frusc io  de i  p ied i  de i  danzator i  co lt i  da  un  fuoco  crescente  e  capace  d i
trasformare  sempre  d i  p iù  le  loro  tens ion i  inter ior i  in  moviment i:  da  in- tens ion  a  ex-
tens ion  in  un  rapporto  d i  rec iproca  interd ipendenza.  Quando  g iunge  a  regime,  la
strut tura  de l lo  spettaco lo  sc iog l ie  ne i  corp i  un ’uman ità  ind iv idua le,  in iz iano  qu indi  a
intrecc iars i  re laz ion i  inedite  che  non  sembrano  vo lte  a  intrat tenere  i l  pubbl ico  con  i l
prod ig io  d ion is iaco  de l la  trance  dance,  ma  a  tenere  testa,  forse,  a  c iò  che  i l  sett ing
autor itar iamente impone. S i  generano qu indi  moment i  d i  contatto  dove i l  peso de l  corpo,
in  senso  s ia  f is ico  che  metaf is ico,  è  oggetto  ora  d ’accettaz ione  ora  d i  res is tenza.  La
l iberaz ione de l  movimento,  che esplode in  forme l iqu ide,  è  la  v ia  d i  fuga da un accumulo
di  t ic  e  d i  spasmi  musco lar i  che  entrano  in  loop.  Se  la  vert ica l i tà  che  carat ter izza
vis ivamente  la  pr ima  parte  contrassegna  le  quattro  ind iv idua l i tà  come  partec ipant i  de l lo
stesso  tr ip,  è  ne l  momento  in  cu i  i  danzator i  raggiungono  la  d imens ione  or izzonta le,  a l
contatto  co l  suo lo,  che  emerge  ch iaramente  l ’umanità  s ingo lare  d i  c iascuno  d i  loro.
Spuntando da l  nero  so lenne de i  costumi,  la  carne  è lo  spaz io  de l  vu lnus,  la  fer ita,  segno
de l la potenz ia le  vu lnerabi l i tà  che r i lanc ia cont inuamente,  ne l lo  spettaco lo,  ogni  poss ib i le
so l id i f icaz ione  d i  senso.  Cos ì  Gise lda  Ranier i  c i  o f f re  con  toccante  intens ità  la  v is ione
de l la  pe l le  de l la  sua  sch iena  mentre  asseconda  la  forza  de l  suo  corpo  che  f lu isce  ne i
musco l i  d isart ico lando spaz i  e  tempi.
Nonostante  la  voce  fuor i  campo  annunc i  r ipetutamente  l ’avvento  de l la  f ine  –  the  end  is
near  –  i l  r i tmo  non  smette  d i  possedere  i  corp i  d isch iudendo  in f ine  in  loro  la  poss ib i l i tà
d i  un ’ iron ia  dai  ton i  legger i  che  vagamente  in iz ia  a  scomporre,  ne l la  seconda  parte,  la
d imens ione  ser ia  de l la  scena.  È  cos ì  che  la  t rance  apre  le  porte  a l la  poss ib i l i tà  d i  una
danza  grot tesca,  coragg iosa  evo luz ione  a l l ’ in terno  d i  un  d ispos it ivo  scen ico  austero  che
inv ita  lo  spettatore  a  lasc iars i  andare,  da l l ’ in iz io  a l la  f ine,  at traversando  i  propr i  s tat i
d ’an imo  su i  qua l i  le  cont inue  “se izure”  de l la  luce  e  de i  moviment i  ag iscono  come  una
sequenza  d i  neuro logic i  b lack  out  e  aure  premon it r ic i .  Con  questa  pr ima  asso luta,
Roberto  Caste l lo  accompagna  danzator i  e  spettator i  verso  uno  stato  d i  rec iproca
empat ia,  que l  fuoco  comune  che  i l  t i to lo  de l la  creaz ione  r ich iama:  un  fuoco  che,
nonostante  l ’operaz ione  ch irurg ica  che  la  danza  rappresenta  per  i  corp i,  non  consuma la
vis ione,  ma la  accende.
http://www.teatroecr it ica.net/tag/short- theatre-10/



[PAPER STREET] (5 settembre 2015)

Nostalgia di Futuro, o la riconquista del presente

di GIULIO SONNO

“La nostalgia è frutto di un' inconsapevole spontaneità: vivere, rimanere nel qui e ora, […]”

“La  precar ietà  ne i  confront i  de l  presente  t rova  a lt res ì  forma  ne l l 'u lt imo  lavoro  de l

coreografo  Roberto  Castello  (co-fondatore  d i  Sosta  Pa lmiz i  e  creatore  de l  gruppo

ALDES).  In  gi rum  imus  nocte  (et  consumimur  ign i)  è  un ' ipnos i  a l ienante.  S iamo  ne l la

grande  scato la  d i  un  tempo  senza  ef fett iva  evo luz ione:  un  r itmo  tr iba le  s i  r ipete

ossess ivamente  tra  i  cont inu i  interva l l i  d i  luce  e  bu io.  Lo  spaz io  una  pro iez ione

segmentata  d i  as fa lto  su l  rosso  pal l ido  de l le  paret i .  Non  c 'è  sangue,  non  c 'è  meta,  non

c 'è  passato  né  futuro.  Con  moviment i  lent i  e  scat tos i,  ved iamo  aggirars i  quattro

indiv idu i  né v iv i  né mort i  (Capecch i,  N ieddu, Ranier i ,  Russo l i l lo ):  s i  t rasc inano ne l  vuoto

de l le  loro  es istenze  come  se  non  potessero  fare  a lt ro  che  "sopravv ivers i  addosso".

Imposs ib i le  d i re  se i l  bu io  che separa i  d ivers i  f ramment i  segni  una durata ef fett iva .

I l  pr imo pens iero  a l lora  va  a l la  movida de l le  grandi  c it tà,  a i  c lub  notturn i,  a i  rave  party,

a l  pub  crawl,  ma  Caste l lo  c i  mostra  molto  d i  p iù  che  uno  spaccato  de l le  nuove

generaz ion i:  qu i  c 'è  l 'o logramma  impietoso  de l la  nostra  v ita l i tà  contemporanea.  C i

r iscopr iamo  gatt i  ne l la  scato la  d i  Schröd inger,  nessuno  sa  d ire  se  s iamo  ancora  v iv i

perché  nessuno  ha  i l  coraggio  d i  a lzare  i l  propr io  coperch io,  meg l io  atrof izzars i  ne l

margine de l dubbio.

S iamo,  dunque,  in  una  cr is i  e  c iò  non  s fugge  ad  Arcur i ,  che  con  Short  Theatre  s i

conferma  uno  deg l i  osservator i  p iù  sens ib i l i  e  luc id i  de l  panorama  teatra le  i ta l iano,

mostrando  tac itamente  a l la  Cap ita le  come  la  cr is i  non  s ia  bana lmente  un  d isag io  ma

un'opportun ità  d i  trans iz ione.  La  "nosta lg ia  d i  futuro"  potrebbe  essere  la  morte  d i  d io,

l 'emanc ipaz ione  dal  lass ismo  de l la  provvidenza,  sana  e  responsabi le  la ic ità.  Questo

tempo  depurato  d i  speranza,  insomma,  non  è  necessar iamente  un  male  –  anz i  –  perché

c i porta a v ivere ne l  presente: c i  sp inge a l l 'az ione.”

http://www.paperstreet.it/cs/leggi/nostalgia-di-futuro-o-la-riconquista-del-presente.html   



DOPPIOZERO  (10 settembre 2015)

Short Theatre: riti di sacrificio
Roberto Castello:  la macchina di tortura del  desiderio

di ATTILIO SCARPELLINI

[…]  Quanto  a  “nosta lg ia  d i  futuro”,  per  usare  i l  c la im  che  quel l ’ in fat icabi le  inventore  d i
mots  d ’ordre  che  è  Fabr iz io  Arcur i  ha  con iato  per  questa  dec ima  ed iz ione  d i  Short
Theatre,  i l  pa l indromo  coreograf ico  d i  Roberto  Caste l lo  r iesce  a  espr imerne  p iù  de l le
at tese  e  osannate  She  She  Pop.  Anzi  è  lu i  che  con  In  g irum  imus  noct is  et  consumimur
ign i  (t i to lo  f ina lmente  e  arca icamente  lat ino,  o lt re  che  isp irato  a l l ’omonimo  f i lm  d i
Debord)  f in isce  per  re interpetare  l ’assurdo  sacr i f ic io  de l l ’E let ta:  se  non  propr io  “ f ino
al la  morte”,  i  suo i  quattro  danzator i  impr ig ionat i  in  una ce l lu la  musica le  ossess ivamente
re iterata  danzano  f ino  a l lo  s f in imento  e  a l la  t rance,  ce lebrando  un  esemplare  quanto
angosc iante  matr imon io  t ra  l ’estas i  e  i l  pan ico.  Stor ia  d i  demon i  e  d i  far fa l le  notturne
che  svo lazzano  attorno  a l la  stessa  lampada  che  le  incener irà  –  se  ne  t rova  forse  una
tracc ia  ne l le  spettra l i  ve lature  d i  gocce  che  pro iettate  su l le  paret i  sono  la  sua  so la
scenograf ia  –  questa  totentanz  con  lugubr i  accent i  da  carnevale  nord ico,  e legant i  ab it i
ner i  e  corp i  st i l izzat i ,  è  nondimeno  uno  straord inar io  meccanismo  a l ienante,  una
sap iente  macchina  de l la  legge  (c ioè  de l la  tortura)  tardomoderna,  con  l ’un ica  d if ferenza,
der isor ia,  che a far la  funz ionare non è la legge, bens ì i l  des ider io.
La  sua  so la  musica  è  una  frase  r i t im ica  estrat ta  da  non  s i  sa  qua le  barbar ica
performance  techno,  la  sua un ica scena è uno spaz io  nudo d i  r i fer iment i  che  non s iano  i l
g iorno  e  la  notte  che  s i  susseguono  in  un  secco  a lternars i  d i  b ianch i  e  d i  ner i ,  i l  suo
interruttore  è  una  voce  femmin i le  che  a l l ’ in iz io  è  car ica  d i  un  g lamour  s intet ico  e  quas i
suadente  ma  che,  tempo  d iec i  minut i ,  ne l  suo  demiurg ico  e  r ipetuto  prescr ivere  la  luce
( l ight)  e  la  tenebra  (dark),  suona  p iù  odiosa  d i  una  frusta  egiz ia  o  d i  qua lunque  voce
mai  ud ita  de i  Grandi  Frate l l i  de l  passato.  In  mezzo,  tra  luce  e  tenebra,  un  drappe l lo  d i
dannat i  batte  i l  tempo  su l  posto,  facendo  osc i l lare  i l  corpo  e  c iondo lando  le  bracc ia,
spostandos i  co l  favore  de l  bu io  ne l l ’ i l lus ione  d i  avanzare  –  in  avant i ,  a  destra,  a
s in is t ra,  rasente  i l  muro,  a l  centro  –  in  un  a lt ro  punto  de l lo  spaz io  dove  la  luce  (che  è
quel la  d i  una t rasparenza equa l izzante e po l iz iesca) puntualmente l i  r iscopr irà.
È  una  sof ferenza  d i  var iaz ion i,  dappr ima  min ime,  po i  sempre  p iù  accentuate,  e  propr io
per  questo  sempre  p iù  ve l le itar ie  e  a leator ie ,  che  non  r iescono  a  l iberars i  de l  r igor ismo
elementare  ma  ossess ivo  de l  tema,  ovunque  port ino  i l  propr io  des ider io  d i
emanc ipaz ione  e  d i  s ingo lar ità  e  soprattut to  ne l le  d i rez ion i  canoniche  de l la  danza
contemporanea:  in  vert ica le  e  in  or izzonta le  –  in  quel  grado  zero  de l la  postura  che  è  la
terra  –  ne l la  f iguraz ione  o  ne l l ’ in forme.  L’onda  r itmica  torna  ogn i  vo lta  a  sommerger l i
ne l lo  schema  che  in  un ’apparenza  d i  ord ine  nasconde  l ’ i r r iso luz ione  de l  perpetuum
mobi le ,  de l  c irco lo  v iz ioso,  de l la  catt iva  in f in ità  de l  pa l indromo  che  non  in iz ia  e  non
f in isce,  va in  g i ro,  appunto,  consumando i l  fuoco de l le  lanterne de l la  notte.

È  l ’ i r reso luz ione  d i  un  mondo  tota lmente  rea l izzato  (che  tanto  d isperava  Jean
Baudr i l la rd  ne i  suo i  u lt imi  ann i  d i  v ita)  che  Roberto  Caste l lo  vuo le  smascherare  con  uno
sguardo  a l la  Matr ix,  mostrandone  la  nuda  vita  sotto  le  spog l ie  de l lo  spettaco lo
permanente.  La  danza  è  i l  suo  strumento,  la  sua  poss ib i l i tà  d i  incarnaz ione  cr it ica,  e
ins ieme  la  sua  metafora.  Non  s i  può  non  essere  pres i  da l la  tetan ica  ronde  d i  In  g irum
imus nocte…,  non s i  può  non seguir la,  se  non battendo e  fuggendo (cercando d i  fuggire)
a l lo  stesso  passo  de l le  in fat icabi l i  (e  ammirevo l i )  an ime  perse  che  an imano  la  sua
trance,  ans imando  sotto  i  co lp i  de i  tambur i  lontan i  troppo  vic in i ,  s impat izzando  co l
topova lzer  r imasto  impig l iato  ne l la  sua  ruota  e  sperando  che  qua lcosa,  i l  deus  ex
machina  d i  un  provv idenzia le  co lpo  d i  r ivo lte l la  –  una  r ivo lte l la  surrea l is ta,  una  vecch ia
r ivo lte l la  r ivo luz ionar ia…  –  spacc i  una  vo lta  e  per  tutte  que l la  voce  maledetta  che,  se
non bastasse  i l  danno, la  f rusta  che  detta  i l  tempo, c i  aggiunge la  bef fa d i  annunc iare  d i
tanto  in  tanto,  mendacemente,  che  the  end  is  near.  E  invece,  anche  quando  la
coreograf ia  sembra  pross ima a  una  l iberaz ione  de l  movimento  in  un  d isord ine  narrat ivo,
pref igurando gest i  org iast ic i  o  conf l i t t i  che  r idestano  i  corp i  da l  loro  torpore,  non fa  che
asso lut izzare  i l  meccanismo, usare l ’ i l lus ione per st r ingere le  mag l ie  de l pa l indromo.
I l  mondo  raf f igurato  da  Caste l lo  v iene  dopo  l ’az ione,  i  corp i  che  in  esso  s i  ag itano  sono
inv isch iat i  in  un  behavior ismo  gestua le  senza  usc ita,  in  un  certo  senso  è  pura,  bruta le
necess ità  che  ha  ing lobato  la  trasgress ione  in  se  stessa.  “La  saggezza  non  arr iverà
mai…”  d iceva Guy Debord  suggel lando  orgogl iosamente  i l  suo  f i lm (e  la  sua v ita)  con  de i
punt in i  d i  sospens ione.  Qu i  non è  la  saggezza,  ma la  l iberaz ione  stessa  che  non arr iverà
mai.  A lt ro  che  sbal lo:  v iv iamo  sempl icemente  in  un ’a lt ra  soc ietà  d isc ip l inare.  Strozzato
da  un  eterno  presente  c irco lare,  i l  futuro  non  è  p iù  quel lo  d i  una  vo lta.  Rest itu it i  a l
s i lenz io  senza  una  ragione,  se  non  que l la  che  g l i  spettaco l i  f in iscono,  Mar iano  Nieddu,
Gise lda  Ran ier i ,  I len ia  Romano  e  I rene  Russo l i l lo  avanzano  su l  proscenio,  s tanch i  e
rad ios i.  Un  applauso  sa luta  la  loro  sa lvezza  pr ima  ancora  de l la  loro  bravura.  (Anche
Nij insk i,  frastornato,  applaude.)

http://www.doppiozero.com/mater ia l i /scene/short-theatre-r i t i -d i-sacr i f ic io   
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suoni e visioni

Short Theatre 2: polemiche e spettacoli

di ANDREA PORCHEDDU

Un  mio  post  d i  qualche  g iorno  fa,  re lat ivo  a l la  “comun ione”  tut ta  interna  a l  Fest iva l
Short  Theatre  d i  Roma,  ha  susc itato  qualche  r isposta  ind ispett i ta  e  qualche  presa  d i
pos iz ione.  A lcune be l le ,  appass ionate,  art ico late: e  senza dubbio va le  la  pena cont inuare
a porre domande, se s i  hanno tante e ta l i  r isposte.
[…]

Al lora  intanto,  per  recuperare  un  po ’  d i  tempo  perduto  in  queste  ch iacch iere,  vorre i
tornare  su  due  spettaco l i  v is t i  propr io  a  Short  Theatre,  che  mi  hanno  sorpreso  e
af fasc inato.
[…]

>  Alt ro  lavoro  avvincente  è  In  girum  imus  nocte  et  consumimur  ingni  (And iamo  in
giro  la  notte  e  s iamo  consumat i  da l  fuoco),  nuova  coreograf ia  d i  Roberto  Caste l lo  e  de l
suo  gruppo  A ldes.  L’af fasc inante  e  mister ioso  pa l indromo  lat ino  è  lo  spunto  per  un
affresco  umano degno d i  Bosch  o d i  Bruege l,  puro  medioevo  contemporaneo:  un ’uman ità
sfranta,  af f ranta,  spersa che cont inua a marc iare inesorabi lmente su l posto,  ad avanzare
stando  ferma,  a  sbatters i  e  combatters i  per  una  gara  senza  arr ivo.  I  c inque  formidabi l i
in terpret i  nerovest it i  (E l isa  Capecch i,  Mar iano  Nieddu,  Gise lda  Ranier i ,  I len ia  Romano,
Irene  Russo l i l lo)  sono  an ime  in  pena,  sono  pe l legr in i  s f in it i ,  sono  migrant i  d ’ogg i.
Camminano  ass i l lat i  da  una  musica  che  è  loop  e let t ron ico  ossess ivo,  in  un  a lternars i  d i
bu io  e  luce  scandito  da  una  d iafana  voce  beckett iana  che  tut to  sp inge  a l l ’assurdo.  Ma  è
la  condiz ione umana, quel la  che racconta Caste l lo  non senza iron ia: ed è la  realtà d i  una
lotta  quot id iana,  semplicemente  per  arr ivare  u lt im i.  L’ inc ip it  ins is t i to  de l lo  spettaco lo  è
fo lgorante:  quel la  postura  de i  corp i,  que l  camminare  a  vuoto,  quegl i  sguard i  appesant it i
sono  l ’emblema  tragico  de l l ’e terno  r itorno  de l  presente.  Non  c i  sono  v ie  d i  fuga,  in
questa  scato la  ch iusa  che  è  i l  mondo:  un  b ianco  e  nero  tracc iato  d i  f ramment i
(pro iettat i)  come  pioggia  o  graf f i ,  tag l i  d i  luce  ob l iqu i  e  c laustrofobic i ,  det tagl i  parz ia l i
che  sof focano  quanto  la  v is ione  genera le.  I l  lavoro  cede  un  po ’  in  a lcun i  quadr i
eccess ivamente  narrat iv i  e  mimet ic i ,  laddove  l ’ impeto  come  sempre  caust ico  d i  Roberto
Caste l lo  s i  lasc ia  andare  a  una  empat ica  v is ione  d i  questa  umanità  sbandata:  quando
vuo le  sa lvar/c i ,  i l  coreografo  toscano  pecca  d i  generos ità.  Anziché  tenere  v ivo  quel
“ fuoco”  che  bruc ia  lento  e  inesorabi le  le  nostre  v ite ,  roso lando le  ca lde  come in  apertura
spettaco lo,  Caste l lo  ha  prefer ito  un  po ’  d i  leggerezza.  Ch issà,  a lt r iment i ,  v ien  da
pensare,  l ’es ito  c i  avrebbe davvero stord ito,  confuso e commosso davvero t roppo.

http://www.gl is tat igeneral i .com/teatro/short-theatre-2-po lemiche-e-spettacol i /


