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T.I .N.A.  È un  d ia logo  g iocato  su l  f i lo  tra  reale  e v is ionar io,  un confronto tra persona le e
soc ia le  con  sconf inament i  i ron ic i  e  on ir ic i ,  è  una  donna  che  prova  a  def in irs i  t ra  mil le
punt in i  d i  sospens ione  ans iogena.  Un  lavoro  breve  non  ser io  e  non  faceto,  f ra  paro la  e
gesto,  ep ico e ord inar io,  ord ine e caos.

Traendo  isp i raz ione  dal  famoso  acron imo  coniato  da  M.  Thatcher,  T.I .N.A.  r i f let te  su
una  s ituaz ione  contemporanea  che  ha  portato  le  premesse  d i  a l lora  quasi  ag l i  estremi
oppost i :  da l  There  Is  No  A lternat ive  a l l ’od ierno  essere  sommers i  da  una  mir iade  d i
poss ib i l i tà  d i  az ione,  in formazion i ,  dat i ,  ind ic i ,  l ikes….  
Una  condiz ione  tanto  estrema  da  lasc iare  spesso  l ’ ind iv iduo  para l izzato  d i  f ronte  a l le
sce l te  da  compiere;  sce l te  spesso  provvisor ie ,  d i  breve  durata  perché  le  occas ion i  sono
pressoché  in f in ite  e  la  f iduc ia  su l la  pert inenza  de l la  decis ione  presa  spesso  s i  in frange
di  f ronte a l le  probabi l i tà  di  tenuta de l la  stessa.  
Un  mare  magnum  di  occas ion i  che  ipotet icamente  s i  propone  come  or izzonte  di  fe l ic i tà
s i  trasforma  non  d i  rado  in  realtà  ansiogena  dove  pers ino  l ’ io  r isch ia  d i  perdere  la
busso la.  
T.I .N.A.  rende  omaggio  a  quant i  condiv idono  questo  stato  es is tenz ia le  ed  emot ivo.  Un
tr ibuto  of ferto  con  sp ir i to  cr i t ico  e  i ron ia  perché,  se  è  giusto  lot tare  per  capire  e
l iberars i  da  una  nuova  sch iavi tù  ( la  s indrome  da  iperconness ione),  a  vo l te  un  d is tacco
ponderato può sch iar i re  la  v is ione d ’ ins ieme e r iportare i l  soggetto a l  sé.
G. Ran ier i

scheda web: ht tps://www.a ldesweb.org/produz ion i/t ina   
teaser v ideo:  ht tps://v imeo.com/272181810    

Lucia  Medr i  -  HYSTRIO -  ott . -d ic-  2020
"…Ran ie r i  in  TINA  è  magnet i ca ,  e  at t raverso  voce  e  corpo  sonda  l ' imposs ib i l i t à  d i  s fugg i re
a l l ' overdose  d i  s t imol i  che  quot id ianamente  r i cev iamo…”

Andrea Pocosgnich -  Teatro  e  Cr i t ica  –  30/07/2020 www   
" . . . I l  momento  p iù  a l to  ne l la  sper imentaz ione  de i  l inguagg i  f orse  va  ce rca to  in  T. I .N .A .  ( there  i s
no  a l ternat i ve)  d i  G ise lda  Ran ie r i ,  propr io  per  la  capac i tà  d i  s ta re  a l  cent ro  d i  una  se r ie  d i
d i re t t r i c i  apparentemente  lontane:  la  per formance ,  la  danza ,  i l  numero  comico,  tu t to  mosso da  un
ta lento  v iv i ss imo e  sempre  a l  se rv iz io  d i  un  corpo  capace  d i  t ras formars i  a  r i tmi  vor t i cos i . . . "

Enr ico Pastore  – www.enr icopastore.com – 01/06/2018 www   
" ( . . . )  T. I .N .A .  D i  G ise lda  Ran ier i  è  un  quadro  i ron i co  e  d i ve rtente  che  r i t rae  l ’ i n f in i ta  r i c chezza
che  le  merav ig l ie  de l la  tecn ica  c i  met te  a  d i spos iz ione  e  snaturandoc i ,  percuotono  e  scor t i cano  la
nost ra  persona l i t à  che  vaga senza  meta  a l la  r i ce rca  d i  un ’ancora  che  con i l  suo  peso c i  ormegg i  in
un  por to  qua ls ia s i ,  l ontano  da l la  tempesta  deg l i  s t imo l i .  ( . . . ) .
( . . . )  Uno  spe t ta co l o,  que l lo  d i  G i se lda  Ran ier i ,  a rmato  d i  d i s i ncantata  i ron ia  ( . . . ) "
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HYSTRIO (ott.-dic.  2020)

L'alternativa è non avere alternativa

T.I.N.A. (There Is No Alternative)
coreograf ia e  performance d i  Gise lda  Ranier i
Prod.  ALDES, Porcar i  (LU).
FESTIVAL  INEQUILIBRIO,  ROSIGNANO  MARITTIMO  (L i)  -  KILOWATT  FESTIVAL,
SANSEPOLCRO (AR)

di LUCIA MEDRI

«Non  c 'è  verso  d i  fermar la».  Capitombola,  s i  contrae,  sa lta  e  s i  stende  a  terra;  insp ira,

aggrotta  la  f ronte,  r ide,  mugugna  e  s i  r ia lza,  e  po i  ancora  str isc ia,  s i  nasconde,  ha

paura,  r ide,  ur la . . .  Ne l  Teatro  Nardin i  d i  Ros ignano,  ne l la  corn ice  de l  Fest iva l

Inequ i l ibr io  2020,  ass ist iamo  al  peregr inare  lungo  moltepl ic i  e  contrar ie  d i ret t r ic i  d i  un

corpo che vorrebbe d isconnetters i ,  a l  punto da d istorcere la comunicaz ione d i se stesso.

La  gestua l i tà  d i  Gise lda  Ranier i ,  ingegnosa  art is ta  presso  la  compagnia  A ldes,  procede

per d ist raz ion i e  g l i tch presentandos i  come alt ro  da sé,  r ispetto  a c iò  che è stato pr ima,

dopo,  e  contravvenendo  a  qua ls ias i  idea  precost itu ita  d i  narraz ione  l ineare.  La  scr it tura

di  questa  s lapst ick  coreografata  è  r ig id iss ima,  man iacale  ne l la  sua  perfez ione  formale

quas i  da  avere  la  sensaz ione  d i  poter  mettere  uno  "stop"  a l la  sequenza  de i  suo i

moviment i.  Un  esser ino  mutevo le,  un  po '  sch izo ide  anche,  e  doIcemente  magnet ico

nutre  la  cur ios ità  d i  ch i  lo  osserva  so l let icandone  l 'aspettat iva,  in  un 'accumulaz ione  d i

segni  interpretat iv i  che  g iustappongono  tonal i tà  comiche  a  drammat iche,  f ramment i  d i

testo  pronunc iat i  rest ituendone  i l  loro  s ign if icante  e  non-s ign i f icato.  l l  corpo  non  s i

lasc ia  af ferrare,  s fugge  anche  a l  suo  essere  donna;  nonostante  g l i  st iva lett i  ner i ,

l impermeab i le  rosa  e  una  v i rgo la  d i  gonna,  i l  carattere  v i r tua le  d i  questo  so lo  rende  la

f igura  autonoma,  indef in ita  e  neutra.  Non  c 'è  categor ia,  né  schermo  che  possa

contener lo,  lo  s tesso  dal  quale  a l l  in iz io  sembra  fuor i  usc ire,  e  l iberars i ,  la  danzatr ice.

L'a lternat iva  è  la  costante  prospett ica,  r icordata  da l  t i to lo  de l  so lo  (Stor ico  acron imo

coniato  da  M.  Thatcher)  ora  t ramutatos i  ne l  suo  paradosso  inverso.  Ranier i  in  TINA  è

magnet ica,  e  att raverso  voce  e  corpo  sonda  l ' imposs ib i l i tà  d i  s fugg ire  a l l 'overdose  d i

st imo l i  che  quot id ianamente  r icev iamo:  l ' iperconness ione  ha  sost itu ito  l 'esserc i ,  perc iò

l 'ente non può che rappresentars i  ne l la  sua onnipresenza bu l imica e f rammentata.  



TEATRO e CRITICA (ott.-dic.  2020)

Inequilibrio: ieri per domani, il progetto Armunia

Cambio di sede per la  XXIII edizione di Inequil ibrio: i l  festival di  Armunia lascia
Castigl ioncello  e si  trasferisce a Rosignano. I l  racconto di questo nuovo inizio

di LUCIA MEDRI

Inequ i l ibr io  è  stato  uno  de i  mie i  pr imi  fest iva l  d i  teatro  a i  qua l i  ho  partec ipato,  e
s icuramente  lo  sarà  stato  per  a lt r i .  Inequ i l ibr io-Armunia-Cast ig l ionce l lo-Caste l lo
Pasqu in i,  s i  fa  presto  a  g iungere  a  conc lus ion i  famil iar i ,  a  una  re laz ione,  turbo lenta,
in iz iata  a l la  f ine  degl i  anni  Novanta  e  prosegu ita  f ino  a  quest ’anno,  i l  2020.  I l  nesso
assoc iat ivo  è  immediato  e  t iene  un it i  i l  fest iva l,  i l  progetto  art is t ico  che  lo  sost iene,  i l
terr i tor io  a l  quale  è  stato  legato  e  i l  suo  luogo  s imbo lo.  Non  è  f in ita  però,  a l  d i  là  d i
tutt i  quest i  t rat t i  d ist int iv i  v i  sono a l la  base le  persone che f inora hanno permesso tutto
c iò  e  co loro  i  qual i  lo  hanno  acco lto  e  seguito.  No i  pubbl ico,  loro  organ izzator i  e  po i  la
c it tà  ospitante.  «Al la  f ine  s i  ha  b isogno  d i  una  f ine?»  c i  ha  ch iesto,  sp iazzandoc i,  i l
poeta  e  art ista  Marce l lo  Sambat i  a l  termine  de l la  presentaz ione  de l  l ibro  d i  poes ia
Vir id itas  tornare v iv i  d i  I lar ia Drago.

È  propr io  da  una  f ine  che  in iz ia  questa  XXIII  ed iz ione  d i  Inequ i l ibr io,  ne i  g iard in i  d i
P iazza  Carducc i,  ne l la  loro  inerz ia  pomerid iana,  con  i l  vento  che  c i  consegna l ’emoz ione
pura  e  v iscera le,  incandescente  tanto  è  la  v iv idezza  de l la  paro la,  de i  vers i  d i  I lar ia
Drago  da  le i  e  da  Andrea  Peracch i  interpretat i ,  per  i  qua l i  la  s tessa  autr ice  ha  cercato
«d i  fare  de l la  fer ita,  una  nuova  f ior itura».  Non  s iamo  però  a  Cast ig l ionce l lo,  perché
Inequ i l ibr io  sarà  ospitato  a  part ire  da  questa  ed iz ione  a  Ros ignano  Mar it t imo,  in  cu i  s i
scr iverà,  come  af fermato  ne l  programma,  «una  nuova  stor ia  d i  que l  l ib ro  in iz iato  23
ann i  fa  a  Cast ig l ionce l lo,  che  non  par lerà  d i  nosta lg ia  ma  d i  creat iv ità,  pass ion i,
intu iz ion i  e  nuovi  in iz i» .  Cos ì  que l la  f ine  racch iusa  ne l la  domanda  d i  Sambat i  e  a l la
qua le,  io  come  anche  vo i,  sto  ancora  pensando,  c ’è  stata  ed  è  stata  funz ionale  af f inché
i l  progetto  art ist ico  d iret to  dal  2014  da  Angela  Fumaro la  e  Fab io  Mas i  potesse
cont inuare.

L’occas ione  r isu lta  funz ionale  ad  a l largare  i l  pens iero  intorno  a i  luoghi  de i  fest iva l,  a
come  quest i  punte l l ino  la  geograf ia  teatra le  i ta l iana  att raverso  una  mappa,  come  s i
d iceva  a l l ’ inz io,  d i  conness ion i  e  ident ità,  per  cu i  segni  spec if ic i  contraddist inguono  le
d iverse  realtà  una  dal l ’a lt ra.  Soprattut to  per  Inequi l ibr io,  i l  legame  tra  idea  e  luogo  è
stato da sempre e lemento ident i f icat ivo  d i una d irez ione e non è stato dunque semplice,
soprattutto  in  un  anno  come  quel lo  che  st iamo  vivendo,  dec idere  d i  lasc iare  la  locat ion
stor ica  per  t rovarne  un ’a lt ra.  Una locat ion  non per forza  d iventa  luogo,  soprattut to  se i l
rapporto  is t i tuz iona le  ne i  confront i  de i  progett i  programmat i  è  p iut tosto  l im itato  e
l imitante  e  impedisce  la  r icerca  res idenzia le  e  l ’accogl ienza  degl i  art is t i:  quando  i l
luogo  s i  l im ita  a  d iventare  un  conten itore,  a l l ’ in terno  de l  qua le  s i  possono  c lass i f icare
tutte  que l le  at t iv ità  a l l ’ insegna  de l l ’ in t rat ten imento  senza at tuare  una  se lez ione  cr it ica,
quel la  «parabo la  d i  un  sempre»  –  a lt ro  verso  d i  Drago  pert inente  a l la  nostra  r i f less ione
– a l lora forse s ì ,  che ha b isogno d i una f ine.

Tuttav ia,  ne l  cambiamento  d i  questa  costante  r iconosc ib i le  e  qu indi  r icercata,  d i  que l la
atmosfera che ha sempre carat ter izzato Inequi l ibr io  come tra i  pr imi  appuntament i  de l la
stagione  est iva,  l ’onere  de l la  perd ita  non  può  che  essere  prev isto  ed  e laborato:  perd ita
d i  pubb l ico?  Di  cr i t ic i  e  operator i?  Di  terra  e  terr itor io  sotto  i  p ied i?  La  r isposta  da
parte  de l la  c it tad ina  d i  Ros ignano  non  è  mancata,  a  detta  de i  d irettor i  art is t ic i ,  i l
passaggio  è  stato  acco lto  con  fervore  dal l ’assessorato  che  dopo  anni  d i  conoscenza  a
distanza,  ha  potuto  contr ibu ire  d i ret tamente  a l  sostegno  de l  fest iva l.  Sarà  questo  un
abbr iv io  graduale,  e  anche  d i f f ic i le ,  inut i le  negar lo,  i  cu i  r isu ltat i  saranno  osservabi l i
con  magg ior i  compl icaz ion i,  se  s i  cons idera  ino lt re  la  cont ingenza  de l la  pandemia  da
Covid-19.  «È  f in ita  un ’epoca»  confesserà  Fabio  Mas i,  e  i l  pr inc ip io  d i  que l la  at tuale  è
stato  un  momento  int imo,  senza  c lamore,  v issuto  ne l la  qu iete,  quas i  foss imo  ospit i  in
una  nuova  casa  dopo  un  t ras loco,  a  osservare  come  le  persone  a  no i  famil iar i  hanno



dec iso  d i  ab itar la,  qua l i  le  ab itudin i  aggiunte,  i  v ic in i ,  c iò  che  s i  è  portato e c iò  che  s i  è
dec iso  d i  lasc iare.  Anche  per  g l i  art is t i  è  stato  cos ì,  i  p iù  present i  s ia  durante  i l
lockdown  che  ne i  g iorn i  de l  fest iva l.  A  loro  è  andata  l ’at tenz ione  e  la  cura  per  la
fragi l i tà  e  l ’ incertezza  d i  quest i  mes i,  i l  sostegno  durante  questa  ed iz ione  la  quale,
anche  se  spostata  a  settembre  e  in  un  frangente  d i  passagg io  da  un  luogo  ad  un  a lt ro,
non  è  stata  d i  certo  d isattesa.  Agl i  art is t i  Sambat i,  A lessandra  Cr is t ian i,  Drago  e
Pierg iuseppe  Di  Tanno  è  stato  porto  l ’ inv ito  d i  “v isua l izzare”  questo  nuovo  hab itat  e
at t raversar lo,  comunicandolo,  tramite  la  propr ia  natura  poet ica,  senza  conf ine  a lcuno
al la  creaz ione  in  i t inere,  i l  cu i  processo  res idenz ia le  ha  dato  or ig ine  a i  s ite  spec if ic  da l
t i to lo  Del l ’ inv is ib i le/ incarnazion i  Az ion i  in  natura  e  urbane  da l l ’a lba  a l  tramonto.  E  se
da  un  lato,  l ’at tacco  sub ìto  da l  performer  P ierugo  Le  Bon  (D i  Tanno)  è  senza  dubbio  un
atto  esecrabi le  e  v io lento,  è  tut tavia  un  s intomo  di  questa  traduzione  de l  luogo  operata
dagl i  art is t i :  una conseguenza i l leg itt ima ma degna d i  attenz ione  propr io  per  la  f rat tura
che  questa  incurs ione  performat iva  ha  determinato  in  ch i  ne  è  stato  test imone
impreparato ad accogl ier la.  In questa nuova s f ida  per  Armunia,  è  stata ino lt re  cost itu ita
una «rete  d i  spaz i»  che  favor irà  i l  persegu imento  e  conso l idamento  de l la  r icerca  e  de l le
res idenze  e  contr ibu irà  a  v ita l izzare  i l  Borgo  medievale  de l la  c it tad ina  d i  Ros ignano.
Cos ì  s i  sono  res i  d isponib i l i  g l i  spaz i  de l la  nuova  forester ia  ne l  complesso  de l  caste l lo
medievale  d i  Ros ignano  Mar it t imo,  dove  at tua lmente  Armunia  ha  la  sua  nuova  sede,  i l
capannone  prove  ch iamato  dagl i  art is t i  The  Space,  completamente  at t rezzato,  i l  Teatro
Solvay  g ià  da  anni  ut i l izzato  per  i l  teatro  ragazz i,  e  per  la  stagione  real izzata  con
Fondazione Toscana Spettaco lo,  la  sa la Don Nardin i  e  l ’auditor ium Giuseppe Danes in.

In  quest i  due  u lt im i  spaz i  abbiamo  ass is t i to  a l la  presentaz ione  de i  lavor i  d i  t re  autr ic i
da l la  formazione  eterogenea,  le  qua l i  c i  hanno  rest itu ito  la  dens ità  d i  poet iche  d is t inte
e  autonome.  La  pr ima,  Francesca  Sarteanes i,  ha  presentato  la  bozza  de l  mono logo
Sergio,  un af fondo introspett ivo su l l ’economia domest ica d i  una re laz ione d i lunga data:
l ’att r ice e autr ice  ha lasc iato  g l i  astant i  vogl ios i  d i  conoscerne lo  sv i luppo u lter iore,  per
la  pregnanza interpretat iva,  la  gestual i tà  es i le  ma ef f icace e  i l  r i t ratto  neorea l is ta  d i  un
qua ls ias i  “ interno  famil iare”.  L’op in ione  d i  z ia  Angel ina  d i  e  con  R ita  Frongia  è  un  a lt ro
testo,  de l  quale  sono  stat i  presentat i  g iusto  i  pr imi  15  minut i ,  che  sot to l inea
magg iormente  l ’at taccamento  a l la  s fera  parenta le  traendo  spunto  propr io  da  una
videoch iamata,  mezzo  d i  contatto  p iù  usato  durante  la  recente  quarantena,  per
e laborare  una  r i f less ione  strat i f icata  che  indaga  le  d inamiche  soc ia l i  d i  una  p icco la
realtà contadina,  la  po l i t ica,  la  re l ig ione att raverso i l  punto d i v is ta de l la  z ia.  

Ch iude i l  t r i t t ico,  l ’asso lo  T.I.N.A. (There Is No Alternative)  de l la  danzatr ice  Giselda
Ranieri:  s lapst ick  coreografata  r ig id iss ima,  maniaca le  ne l la  sua  perfez ione  formale
quas i  da  avere  la  sensaz ione  d i  poter  mettere  “stop”  a l la  sequenza  de i  suo i  moviment i.
Ranier i  è  un  esser ino  mutevo le,  un  po ’  sch izo ide  anche,  e  do lcemente  magnet ico  che
attraverso  voce  e  corpo  sonda  l ’ imposs ib i l i t à  d i  s fugg ire  a l l ’overdose  d i  st imol i  che
quot id ianamente  r icev iamo:  l ’ iperconness ione  ha  sost itu ito  l ’esserc i ,  perc iò  l ’ente  non
può che rappresentars i  ne l la  sua onnipresenza bu l imica e f rammentata.

Seppur  ne l la  v is ione parz ia le  de l l ’osservatore e ne l l ’ incertezza  per i l  futuro,  Armunia  ha
dimostrato  d i  vo ler  c imentars i  da  capo  ne l la  costruz ione  d i  una  d ia let t ica  co l  terr i tor io,
d i  vo ler  def in it ivamente  e  f ina lmente  un  luogo  per  i l  fest iva l  d i fendendo i l  pr inc ip io  che
«c i  t iene  ins ieme  l ’o lt remisura».  Quel la  capac ità  r i le tta  in  vers i  da  I lar ia  Drago  che
sost iene  la  tens ione  a  prosegu ire  in  avant i ,  consapevo l i  de l l ’arduo  compito  d i  dover
cambiare  ogn i  vo lta  la  misura  d i  no i  s tess i  e  de l la  rea ltà  c ircostante,  incroc iando  nuov i
ostaco l i  vo lenteros i  d i  portar l i ,  quando inevitab i le ,  a una f ine r iso lut iva.

ht tps://www.teatroecr it ica.net/2020/09/ inequ i l ibr io- ier i -per-domani- i l -progetto-
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IL Pickwick (02/08/2020)

KILOWATT 2020. ESSERCI O NON ESSERCI, OGGI, ORA?

di ILENIA AMBROSIO

“Cél ine  c i  d ice  che  la  notte  va  att raversata  tutta,  v issuta  ne l la  sua  p ienezza,  perché
stando  a  contatto  con  la  paura  che  porta  con  sé  tocch iamo  le  corde  p iù  profonde  d i  no i
stess i. . .  af ferma  che  la  notte  c ’è ,  e  che  conv iene  farc i  i  cont i .  Non  è  propr io  un
pens iero a l legro  da d if fondere  in  un fest iva l  est ivo,  però  l ’arte  deve  avere  i l  coraggio  d i
portarc i  le  not iz ie  meno buone, sennò a che serve?”.

Già,  a  che  serve?  R i leggo  le  paro le  con le  qua l i  Luca R icc i  e  Luc ia  Franch i  presentano  la
XVIII  ed iz ione  de l  Ki lowatt  Fest iva l:  un  v iagg io  a l  termine  de l la  notte.  Notte  come
fondo o come f ine; notte come la bu ia  incertezza ne l la  qua le c i  s iamo, inaspettatamente
e  t raumat icamente,  r i t rovat i  tutt i  e  che  ancora,  seppur  con  l ’autoconforto  d i  un  oramai
ins ip ido “andrà  tutto  bene”,  s t iamo att raversando.
In questa notte a cosa serve l ’a rte? A cosa serve i l  teatro? A cosa serve i l  nostro essere
qu i  ad  ass is terv i  e  a  raccontar lo?  Me  lo  ch iedo  dal  pr imo  momento  in  cu i  metto  p iede  a
Sansepolcro  perché,  pr ima,  la  stag ione  de i  fest iva l  teatra l i  era  una  rassegna,  una
vetr ina  d i  debutt i ,  un  momento  d i  co l laudo  per  i  lavor i  appena  nat i;  una  catena  d i
incontr i  e  confront i ,  d i  conviv ia l i tà  anche.. .  pr ima.  Ma  ora,  oggi,  in  questo  strano  2020
cosa può/deve essere un fest iva l?
Un v iaggio  a l  termine de l la  notte.

(. . .)

L’arte  coreut ica,  in  assenza  d i  una  paro la  che  possa  d ir la,  lasc ia  custodito  sotto  t ra  le
f ibre musco lar i  de l le  interpret i  i l  suo messaggio.                
Che  po i,  è  davvero  la  paro la  costru ita  in  s intass i  log ica  a  essere  necessar ia?  Oppure
oggi,  ora,  un  corpo  –  quel lo  stesso  che  dobbiamo  monitorare,  contro l lare,  d is tanz iare  –
può,  da  so lo,  d ire?  Me lo  ch iedo  mentre  seguo la  parabo la  de l  gesto  d i  Giselda Ranieri
nel  suo  T.I.N.A  (There  Is  No  Alternative) ,  una  produzione  A ldes  che  condensa  in
trenta  minut i  d i  performance  tutta  la  pregnanza  comunicat iva  de l  teatro-danza  d i  cu i  la
compagn ia è dal  1993 un magistra le  esempio in  I ta l ia.    
Indef in it i  suoni  guttura l i ,  po i  s i l labe  sparse,  po i  f ramment i  d i  paro le  che s i  compongono
in  un  d ia logo  che  stanz ia  su l  conf ine  t ra  reale  e  v is ionar io;  un  par lare  tra  sé  e  sé  o,
p iuttosto,  t ra  i  var i  sé  d i  una  personal i tà  stretta  tra  urgenze  comunicat ive  e  necess ità
d i  s i lenz io,  tra  re laz ione  e  iso lamento.  Stret ta  t ra  le  tante  a lternat ive  che  i l  presente  c i
o f f re.  I l  famoso  acron imo  coniato  da  Margaret  Thatcher  s i  presta,  r iba ltato  ne l  senso,  a
raccontare  la  mir iade  d i  poss ib i l i tà  tra  le  qua l i  ogn i  g iorno  poss iamo  –  o  forse
dobbiamo?  –  scegl iere,  un ’over load ing  oppr imente  che  grammo  dopo  grammo,  ch i lo
dopo  ch i lo,  tonnel lata  dopo  tonnel lata  –  quel  l inguagg io  st rozzato  che  s i  accumula
progress ivamente  –,  s i  fa  massa  insosten ib i le  che  sch iacc ia  i l  nostro  ag ire  f ino  a l la
para l is i .  È  l ’ans ia.  Dal la  para l is i  scatur isce  la  danza  de l la  Ranier i ,  i l  suo  occupare  lo
spaz io  con  un corpo che v ia  v ia  s i  r ibe l la  a i  gest i  scattos i,  a i  t ic ,  a l la  stessa  paro la,  per
d ire  con le  sue f ibre que l l ’ans ia,  que l l ’oppress ione,  que l la  mancanza d i  f iato.             
Un  lavoro  de l  2017  che  confonde  abi lmente  iron ia  e  drammat ic ità  ne l  raccontare  una
condiz ione  che,  a var i  l ive l l i ,  par la  de l  nostro presente.  Un recupero  s ì ,  ma inte l l igente,
ef f icace,  sensato  che  oggi,  ora,  ha  ancora  qualcosa  da  d ire.  Non  serve  forse  a  questo
l ’arte? Non è forse i l  suo fars i  a lt ro  dal la  realtà ma,  a l lo  s tesso tempo, i l  suo contener la
che la  rende v iva e v ic ina?
(…)
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TEATRO e CRITICA (30/07/2020)

Tornare in platea, dove l’attore è un focolare

Un racconto da Kilowatt  Fest ival,  ma anche una r if lessione su cosa signif ichi  ora
tornare a teatro,  partecipare a un festival.

di ANDREA POCOSGNICH

E  cos ì  v ia  per  4  o  5  spettaco l i  a  sera  r icordandos i  d i  cospargers i  bene  le  mani  con  le
var ie  loz ion i  ig ien izzant i .  Con  la  mus ica  g iusta  e  un ’ inquadratura  da l l ’a lto,  sott raendo
attese  e  vuot i ,  ne  verrebbe  una  d ivertente  coreograf ia.  I l  teatro  i ta l iano  è  uno  de i
settor i  che con magg ior prec is ione e so lerz ia  sta r ispettando i l  mandato de i var i  Dpcm e
anche  se  è  dura  non fare  paragoni  –  con  movide,  assembrament i  c it tad in i  o  aere i  –  per
una  vo lta  poss iamo  andarne  f ier i ,  i  luogh i  d i  spettaco l i  sono  esempi  d i  ef f ic ienza  in
tempo  d i  pandemia.  Cos ì  accade  anche  a  K i lowatt:  organizzator i  e  spettator i  s i
at tengono a l le  misure d i s icurezza quanto p iù è poss ib i le .

Ne l la  mia  u lt ima  g iornata  ne l la  c it tad ina  d i  P iero  de l la  Francesca  sono  stato  spettatore
di  5  spettaco l i ,  uno  d i  seguito  a l l ’a lt ro,  l i  ho  v is t i  tutt i .  Attegg iamento  bu l imico?
Nosta lg ia  che  s i  trasforma  in  consumo  ossess ivo?  Necess ità  d i  d imostrars i  un
osservatore  profess ion ista  impegnato  a  ut i l i zzare  i l  propr io  sguardo  f ino  a  notte  fonda?
Al la  f ine  de l le  serata,  con  a lcun i  co l legh i  eravamo  indec is i  se  af f rontare  anche  i l
pa lcoscen ico  che  s i  sarebbe  i l luminato  qualche  dec ina  d i  minut i  pr ima  d i  mezzanotte,  la
stanchezza  pesava  su l le  pa lpebre,  ma  ha  prevalso  l ’ importanza  d i  esserc i ,  una  strana
dimostraz ione  d i  r ispetto  non  r ich iesto  per  i  sacr i f ic i  degl i  art ist i ,  o lt re  che
de l l ’organizzaz ione.  Par l iamo  d i  una  compagnia  francese,  Co l lect i f  Z i r l ib:  ne l  lo ro  C ’est
la  v ie ,  g l i  or leanes i  hanno  portato  a  Sansepolcro  un  “d ispos it ivo  d i  rea ltà”
misurat iss imo  ne l la  messa  in  scena  (forse  r isch iando  una  lat i tanza  de l  f i l t ro  art is t ico),
ne l  quale  due  at tor i  raccontano  le  perd ite  rea l i  de i  propr i  f ig l i;  un  ord igno  teatra le  a  là
Mi lo  Rau  insomma,  meno  evo luto  scen icamente,  ma  concettua lmente  potent iss imo.  Nei
pross imi  g iorn i  af fonderemo  lo  sguardo  su  a lcun i  degl i  spettaco l i  v ist i  a  Ki lowatt ,  mo lt i
de i  qual i  sono  a i  pr imi  pass i  d i  sv i luppo,  i l  tempo  per  provare  in  pandemia  è  stato  poco
e la  qua l i tà  evidentemente ancora ne r isente.

Come  sempre  sp iazzant i  però  le  intu iz ion i  d i  Teatro  Reb is  che  incroc ia  I  negr i  d i  Genet
con  i  fatt i  d i  cronaca  macerates i  d i  a lcun i  anni  fa,  le  invenzion i  f i losof iche  d i  Andrea
Cosent ino  con  un  nuovo  progetto  su l  concetto  d i  tempo,  la  drammaturg ia  iperrea l is t ica
di  Teatro  d i  Borg ia  che  da l  mito  d i  Erac le  lasc ia  emergere  i l  do lore  quot id iano;  da
segnalare  anche  l ’ imp ianto  v is ivo  e  sonoro  de l le  Baccant i  d i  Leviede lfoo l,  l ’ i ron ica
inte l l igenza  con  cu i  Quot id iana.com  sant i f ica  e  st igmat izza  cert i  tabù,  la  danza  d i
Stretch ing  One’s  Arms  Again  –  qu i  la  coreografa  Lucrez ia  C.  Gabr ie l i  con  Sof ia  Magnan i
sorprende  propr io  per  l ’u t i l i zzo  d i  Mozart  e  de l  movimento  su l le  punte.  I l  momento  p iù
alto  ne l la  sper imentaz ione  de i  l inguaggi  forse  va  cercato  in  T.I.N.A.  (there  is  no
alternative)  di  Giselda Ranieri ,  propr io  per  la  capac ità  d i  stare  a l  centro  d i  una ser ie
d i  d irett r ic i  apparentemente  lontane:  la  performance,  la  danza,  i l  numero  comico,  tutto
mosso  da un  ta lento  v iv iss imo e  sempre  a l  serv iz io  d i  un  corpo  capace  d i  t rasformars i  a
r itmi  vort icos i.

Spesso  s i  par la  d i  teatro  come forma d ’arte  in  grado  d i  a l imentare  pens ier i  ed  emozion i
d i  una  comunità,  in  realtà  i l  grado  d i  compless ità  de l  s is tema  ormai  ha  portato  a
dec l inare  questo  concetto  a l  p lura le.  Ecco  ad  esempio  che  attorno  a l la  f igura  d i  Roberto
Lat in i  s i  è  mosso  per  questa  d ic iot tes ima  ediz ione  d i  K i lowatt  un  gruppo  d i
appass ionat i ,  stud ios i,  cr i t ic i  e  art is t i  che  negl i  ann i  ha  seguito  i l  lavoro  de l l ’attore  e
reg ista  romano;  Claud io  Longh i,  Rezza/Mastre l la  ed  E lena  Bucc i  s i  sono  invece
impegnat i  in  conversaz ion i  con  l ’art ista  –  come  sempre  fu lminante  e  anarch ico  Rezza.
Un  convegno  lontano  dal le  f redde  stanze  un ivers itar ie ,  ne l  quale  i  r icord i  (anche  quel l i
de i  pr imi  incontr i  con  Bucc i  e  Per la  Peragal lo,  que l l i  a l  sapore  d i  B ig  Babol  ne i  qual i  s i
racconta  d i  un  Lat in i  post-ado lescente  che  s i  iscr ive  a l la  scuo la  d i  teatro  per  incontrare
una  ragazza)  s i  int recc iano  con  le  ana l is i  d i  Andrea Porcheddu,  E lena  Di  G io ia,  Mass imo



Marino,  Anton io  Audino,  Pao lo  Anie l lo,  C lar issa  Veronico.  Tutt i  sono  emozionat i ,  a lcun i
quas i  commoss i,  come d ’a lt ronde  è  commovente  a  sua vo lta  l ’ in tervento  d i  Porcheddu –
i l  quale in  qualche modo ha contr ibu ito  a far  conoscere l ’art ista  romano creando propr io
una serata a lu i  ded icata,  dec ine d i  anni fa.

In  questo  intervento  Porcheddu,  att raverso  la  lente  de l l ’e t ica,  racconta  una  sorta  d i
d iar io  de i  fa l l iment i  d i  Lat in i  – segnat i  spesso  da l  mancato d ia logo  con le  is t i tuz ion i  con
cu i  avrebbe  dovuto  re laz ionars i  –,  una  carr iera  che  è  anche  una  sp inta  cont inua  a
r i formulare  la  propr ia  integr ità  et ica:  dal l ’abbandono  d i  Roma,  f ino  a l le  produz ion i  co l
P icco lo  Teatro,  a lcune  senza  d is t r ibuz ione,  passando  per  le  avventure  con  I l  San
Mart ino  d i  Bo logna e l ’Ubu Ro i  de l  Metastas io.  Lat in i  a  K i lowatt  ino lt re  ha portato  quel lo
scr igno  prez ioso  che  è  Amleto+Die  Fort inbrasmaschine  e  un ’ insta l laz ione,  Carta
carbone,  con  la  quale,  att raverso  una  fe l ice  intu iz ione,  un  po ’  s i  prende  g ioco  de l lo
spettatore  un  po ’  g l i  fa  accarezzare  la  poss ib i l i tà  d i  comprendere  tramite  l ’esper ienza i l
mistero de l la  sua rec itaz ione.

Abbiamo i l  costume di  arr ivare  in  r i tardo  e  ce lebrare  i  maestr i  quando ormai  se  ne  sono
andat i ,  questo  evento  invece  ha  cata l izzato  una  p icco la  comunità,  d i  d iverse
generaz ion i,  compres i  i  g iovani  drammaturgh i  de l la  scuo la  de l l ’Ert  Io landa Gazzerro  che
ogni  sera  hanno  potuto  asco ltare  i  propr i  scr it t i  t ramite  la  voce  de l l ’art is ta.  Abb iamo
bisogno  d i  incontr i  come  quest i ,  d i  cercare  l ’a lt ro,  d i  incontrare  i l  nuovo  ma  anche
qua lcosa  che  da  dec ine  d i  anni  c i  isp ira:  que l la  voce  immorta le  d i  Roberto  Lat in i ,  che
però  è  anche  corpo  e  dal  corpo  nasce,  dal  corpo  s i  i r rad ia,  è  stata  una  voce-foco lare,
at torno  a l la  quale,  come  in  un  r ito  la ico,  abbiamo  cercato  d i  l iberarc i ,  anche  se  per
poch i g iorn i ,  d i  lasc iarc i  a l le  spa l le  un presente o lt remodo irraz ionale e un futuro bu io  e
indec if rab i le .

ht tps://www.teatroecr it ica.net/2020/07/tornare- in-p latea-dove- lattore-e-un-foco lare/   
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minima&moralia (29/07/2020)

VIAGGIO  AL  TERMINE  DELLA  NOTTE:  18ESIMA  EDIZIONE  DI
KILOWATT FESTIVAL

di GIUSEPPINA BORGHESE

Ne l l ’ incertezza surreale  d i  questo  2020,  sembrava una ch imera i l  r i torno a  teatro,  ancor
d i  p iù  ne l la  d imens ione  de i  fest iva l,  eppure,  nonostante  l ’ imponderabi le  rea ltà  post
cov id,  è accaduto.

“V iaggio  a l  termine  de l la  notte”,  t ito lo  e f f icacemente  evocat ivo,  è  l ’ insegna  de l la
d ic iot tes ima  ed iz ione  d i  Ki lowatt ,  i l  Fest iva l  d i  Sansepolcro,  che  anche  quest ’anno,
graz ie  a l l ’ instancabi le  lavoro  de i  suo i  d i ret tor i  art is t ic i ,  Luc ia  Franch i  e  Luca  R icc i ,  è
r iusc ito  a  mettere  in  p ied i  una sa lda  rassegna teatra le  con spettaco l i  osc i l lant i  su l  tema
de l l ’equ i l ib r io  tra innovazione e tradiz ione.

Sorprendente  anche  so lo  immaginare  l ’a l lest imento  d i  un  carte l lone  che,  in  tempi  d i
protoco l l i  san itar i  e  d is tanz iamento  soc ia le ,  è  r iusc ito  a  contenere  ben  trentanove
spettaco l i  e  concert i ,  tra  teatro,  danza e  performance,  ospitat i  t ra  i  ch iostr i  e  i  g iard in i
de l la  c it tà d i  P iero de l la  Francesca.

“I l  termine  de l la  notte d i  cu i  par la  Cé l ine  può  essere s ia  i l  fondo, s ia  la  f ine”  sp iegano i
d irettor i  art ist ic i ,  “No i  vo levamo  soprattutto  sotto l ineare  come  l ’emergenza  san itar ia
de l la  scorsa  pr imavera  e  quel la  soc ia le  che  la  sta  seguendo  aprano  una  prospett iva  d i
convivenza  cont inua  con  l ’ incertezza  d i  un  tempo  futuro  che  non  poss iamo  più  gest ire
con la  stessa fac i l i tà  che f inora pensavamo di potere avere”.

E,  in  e f fet t i ,  questo  r i torno  a  teatro  ha  i l  sapore  d i  una  nuova  r i f less ione  su  quel lo  che
sarà  i l  futuro,  l ’ idea,  inevitab i le ,  d i  scendere  a  patt i  con  un  vero  e  propr io  cambio  d i
pe l le;  i l  dover  r ipensare  g l i  spaz i  e  r ica l ibrare  le  d is tanze  porta,  ino lt re,  a  cons iderare
come s i  evo lverà  la  narraz ione stessa de l l ’arte.

In  l inea  a  queste  r i f less ion i  s i  pone  la  potente  r iscr it tura  de l l ’Hamletmach ine  d i  He iner
Mül ler,  “Amleto  +  Die  Fort inbrasmasch ine”  d i  Roberto  Lat in i ,  una  produz ione
Fortebracc io  Teatro  con  l ’a iuto  drammaturgico  d i  Barbara  Weige l,  che  è  stato  r iportato
in scena, dopo d ivers i  anni,  in  questa d ic iot tes ima ediz ione de l  Fest iva l .

Dal la  macch ina  amlet ica  d i  Mul ler,  Lat in i  r icava  la  st rut tura  e  ne  ampli f ica  la  so lenn ità
con  le  sontuose  compos iz ion i  e let t ron iche  a  cura  d i  Gian luca  Mist i  e  i l  superbo  d isegno
di  luc i  d i  Max Mugna i,  che orchestra  una dettag l iat iss ima “g iostra  teatra le”con a l  centro
un  cerch io  d i  luce  entro  i l  quale  Amleto  entra  ed  esce  da  sé  e  da l la  propr ia
rappresentaz ione.

Fortebracc io  s i  presenta  ch iedendos i  “Where  is  the  s ight ’”,  dov’è  questa  v is ione,  questo
spettaco lo,  innestando  l ’atav ica  r i f less ione  cu ltura le  e  po l i t ica  de l  teatro  che  guarda  a
se  stesso,  a l la  sua  natura  e  a l le  in f in ite  poss ib i l i tà  de l la  sua  mutevo lezza.  In  questa
domanda  s i  può  avvert i re  tut ta  la  f rag i l i tà  e  lo  spaesamento  con  cu i  i l  teatro  oggi,  ma
in  generale,  i l  mondo  de l le  art i  e  de l lo  spettaco lo  deve  r ipensare  a  se  stesso;  in  un
momento  d i  un iversa le  medica l izzaz ione  e  r ig ida  categor izzaz ione  in  b isogni  pr imar i  e
secondar i ,  la  v is ione  che  cerca  Fortebracc io  sembra  de l inears i  sempre  p iù  evanescente
e vo lub i le .

I l  Fortebracc io  d i  Roberto  Lat in i ,  specu lare  ad  Amleto,  è  una  tragedia  d i  or fan i  che  da
f ig l i  s i  r i t rovano padr i,  l ’ is tantanea  d i  que l  momento  in  cu i  la  trad iz ione  e  l ’ innovaz ione
s i  passano  i l  test imone,  come  af ferma  lo  stesso  regista  romano  “Amleto  +  Die
Fort inbrasmaschine  è  una  r iscr it tura  d i  Hamletmachine  che  a  sua  vo lta  è  stato  una
r iscr it tura  d i  Shakespeare.  Ad  un  certo  punto  s i  arr iva  a l la  conc lus ione  che  c iò  che  era
teatro  d ’ innovaz ione  d iventa  un  c lass ico,  esattamente  com’è  accaduto  con  l ’Amleto  d i



Mul ler.  È  interessante  capire  qual  è  i l  punto  in  cu i  accade  questo  passagg io,  quand’è
che  poss iamo  par lare  de l l ’ innovazione  de l la  trad iz ione  e  quando  invece  s iamo  di  f ronte
al la  trad iz ione de l l ’ innovazione.”

Ancora una stor ia  che ruota intorno a l tema de l padre anche ne l l ’u lt imo lavoro ( in  pr ima
asso luta)  de  I l  Teatro  de i  Borg ia,  “Erac le  l ’ inv is ib i le”, isp irato  a l  mito  greco  d i  Erac le,  la
v icenda  d i  un  uomo  comune  la  cu i  v ita  inc iampa  in  un  evento  imprev isto  e  in iz ia  una
inarrestab i le  d iscesa  ne l le  mald icenze  de l la  soc ietà.  La  stor ia  trat tegg iata  da  Fabr iz io
S in is i  per  la  reg ia  d i  G iampiero  Borg ia  potrebbe  essere  una  de l le  tante  che  af fo l lano  le
cronache  de i  g iornal i:  un  uomo  comune,  un  onesto  e  sempl ice  professore  s i  r i t rova
d’ improvviso  accusato d i molest ie  su una studentessa.  Cominc ia cos ì  un compl icat iss imo
iter  d i  d imostraz ione  d ’ innocenza  che  va  a l  passo  con  una  progress iva  perd ita  d i
credib i l i tà  con  i l  mondo  c ircostante,  i  gorghi  de l la  G iust iz ia  e  l ’ inev itab i le  perd ita  de l
lavoro,  de l la  casa,  de l la  famig l ia.

La  scena è  scarna,  presumib i lmente  la  cuc ina  d i  un loca le  in  cu i  s i  preparano i  past i  per
i  senzatet to:  Chr is t ian  Di  Domenicor iesce  con  natura le  maestr ia  e  un ’att i tud ine  quas i
kaur ismakiana  a  far  crescere  un  personaggio  medio,  a  mostrare  i l  fast id io  e  la
bruttezza  d i  cu i  c i  s i  può  sporcare  quando  le  nostre  es istenze  vengono  invest ite  da
c ircostanze  incontro l lab i l i .  I l  Teatro  de i  Borg ia  s i  muove  sempre  su  un  campo  d i  non
convenzional i tà,  bast i  pensare  a l  suo  “Medea per  st rada”  ( f ina l is ta  a i  premi  UBU  2019),
un  teatro  che  racconta  la  normal ità,  tema  r itornato  costantemente  durante  i l  Fest iva l
anche  at t raverso  le  letture  d i  “Nnord_Para l ipomena e  parerga”,  progetto  drammaturgico
promosso  da  Emil ia  Romagna  Teatro  che  indaga  i l  concetto  d i  normal ità,  scr it to  dagl i
a l l iev i  de l  Corso d i  Perfez ionamento in  Dramaturg internaz iona le d i  Roberto Lat in i .

Tra  le  performance,  interessante  i l  lavoro  d i  Giselda  Ranieri ,  autr ice  spec ia l izzata
nel l ’ instant  compos it ion,  T.I.N.A.  (There  is  no  alternative) ,  un  accurato  studio  su l la
s indrome  da  iperconness ione  che  prende  i l  t i to lo  dal l ’acron imo  ut i l izzato  da  Margaret
Thatcher  per  g iust i f icare  d iscut ib i l i  sce lte  po l i t iche.  I l  lavoro  d i  Ran ier i  prova  a
raccontare  come da quel le  premesse  s i  s ia  passat i  a l l ’opposto,  a l  nostro  presente  in  cu i
c i  t rov iamo  immers i  dentro  una  apparente  mir iade  d i  poss ib i l i tà  e  d i  l ibertà  che
f in iscono per lasc iarc i  senza respiro.

A  metà  tra  la  conferenza  spettaco lo  e  la  performance  mus ica le,  invece,  i l  pr imo  stud io
di  “R imbambiment i”,  u lt imo  lavoro  de l  premio  UBU  2018  Andrea  Cosent ino  e  de l
compos itore  Fabr iz io  De  Ross i  Re,  un  de l icato  tentat ivo  d i  raccontare  la  f is ica
quant is t ica  da l la  prospett iva  d i  un  f is ico  malato  d i  A lzhe imer.  Cosent ino  prova  a  far
d ia logare  tra  loro,  non  senza  moment i  d issacrant i ,  i l  concetto  d i  tempo  de l la  f is ica
quant is t ica,  un  tempo  che  pare  essere  una  i l lus ione  degl i  uomin i  e  i l  concetto  d i  tempo
di  un  malato  d i  A lzhe imer,  provando  a  d imostrare  la  l ibertà  che  può  es is tere  ne l la
condiz ione de l la  d iment icanza.

ht tps://www.min imaetmora l ia. i t /wp/teatro/v iagg io-a l-termine-de l la-notte-18es ima-
ed iz ione-k i lowatt-fest iva l/   

https://www.minimaetmoralia.it/wp/teatro/viaggio-al-termine-della-notte-18esima-edizione-kilowatt-festival/
https://www.minimaetmoralia.it/wp/teatro/viaggio-al-termine-della-notte-18esima-edizione-kilowatt-festival/


Gli Stati Generali (28/07/2020)

KILOWATT SAN SEPOLCRO: IL PIACERE DEL FESTIVAL

di ANDREA PORCHEDDU

E  s ì,  va leva  davvero  la  pena  andare  a  San  Sepolcro  per  i l  K i lowatt  Fest iva l.  Non  so lo
per  rendere  dovuto  omagg io  a  P iero  de l la  Francesca,  che  in  questo  be l l iss imo  borgo
toscano  nacque,  v isse  e  d iede  spaz io  a l  suo  gen io,  ma  anche  perché  la  be l la
man ifestaz ione  d iretta  da  Luca  R icc i  e  Luc ia  Franch i  ha  r icorfermato  che  i l  teatro
ita l iano  sta  superando  –  nonostante  mi l le  d i f f ico ltà  –  i  cupi  mes i  de l  lockdown.  Va
r icordato e r ibadito  che non tutt i  i  teatr i  i ta l ian i  sono mess i  ne l la  condiz ione d i  r iapr i re,
non  tut t i  g l i  art is t i  sono  stat i  r ich iamat i  “ in  serv iz io”:  i  problemi  sono  ampi  e
compless i,  attengono  lo  stesso  statuto  de i  lavorator i  e  de l le  lavoratr ic i  de l lo  spettaco lo
dal  v ivo.  Ma  credo  s ia  importante  che  vengano  anche  quest i  segnal i  d i  v ita,  che  i l
teatro torn i a incontrare i l  propr io  pubbl ico,  che,  insomma, la r icerca cont inu i.

E  a  San  Sepolcro,  complice  un  ott imo  staf f,  hanno  fatto  bene  le  cose,  cos ì,  senza  mai
demordere,  sono  arr ivat i  a l  Fest iva l  con  entus iasmo:  spaz i  re inventat i ,  contro l l i
s istemat ic i  non hanno impedito,  a spettator i  e art ist i ,  d i  v ivere  app ieno i l  teatro.

A l  Ki lowatt  a l lora,  abbiamo  visto  cose  be l le ,  a lt re  invece  ancora  da  s is temare,  da
assestare,  f rut to  magar i  d i  tempi  d i  gestaz ione  confus i,  pr ima  ra l lentat i  po i  acce lerat i .
Ne l le  poche  g iornate che mi sono  toccate  in  sorte,  in  apertura  fest iva l ,  c ’è  stato innanzi
tutto  un  cord ia le ,  condiv iso,  appass ionante  omaggio  a  Roberto  Lat in i  e  a  Fortebracc io
Teatro.  Lu i,  padr ino  d i  questa  ed iz ione,  non  s i  è  sott rat to:  un  convegno,  let ture,
spettaco lo  hanno  r iconfermato  –  laddove  che  ne  fosse  b isogno  –  l ’a lto  l ive l lo  de l la
compagn ia (ne scr ivevo qu i) .

Emozion i  d i  spettatore,  insomma,  ne l  r i t rovars i  in  un  contesto  v ivo,  d inamico,  p ieno  d i
proposte,  che con r itmi forsennat i  mettevano in  f i la  uno spettaco lo  v ia l ’a lt ro.

A l lora,  tra le  tante proposte vogl io  provare a enuc learne a lcune.

La  pr ima  g iornata  è  andata  ne l  segno  de l  teatro  scabro  d i  una  compagnia
orgogl iosamente  ost inata:  quot id iana.com.  I l  duo  r iminese,  Roberto  Scappin  e  Pao la
Vannon i,  da  anni  c i  inv itano  a l le  loro  su lfuree  r i f less ion i,  a i  loro  d ia logh i  sempre  in
sott raz ione  e  in  astraz ione,  v iscera l i  e  aere i  a l lo  s tesso  tempo.  Entrano  quas i  r i lu t tant i
in  scena,  sot t i lmente  s i  fanno  spaz io,  a  forza  d i  e lucubraz ion i  e  esaust i  batt ibecch i,  s i
impossessano  d i  un  r i tmo  b lando  che  tengono  f ino  a l lo  s f in imento.  Di lagano  po i  ne l la
loro  inte l l igente  d ia lett ica,  senza  r isparmiare  nessuno,  pr imi  f ra  tut t i  loro  stess i.  A  San
Sepolcro hanno presentato  Tabù,  facc io  co laz ione con  i l  latte  a l le  g inocch ia,  requ is itor ia
su  tut t i  i  nondett i ,  i  nascost i ,  le  vergogne  indotte  e  subite  d i  questa  nostra  b igotta
soc ietà.  Non  pretendono  ver ità,  i  due:  semplicemente  d icono  e  s i  d icono,  esterrefat t i
eppure  partec ip i  de l le  nostre  mesch in ità.  I l  d ia logo  avanza  quas i  per  ine lut tabi l i tà,  per
rassegnata  iron ia:  i l  fa l l imento  d i  tut t i  e  c iascuno,  l ’ imposs ib i l i tà  d i  essere  normal i ,
tutto  passa  ne l  f i losof ico  tr i tacarne  (è  i l  caso  d i  d ir lo)  d i  quot id iana.com.  Da  ann i  i l
gruppo sembra fare  lo  stesso  spettaco lo,  fede l i  a l la  l inea de l la  lo ro  cocc iuta  or ig ina l i tà:
cambiano  i  termin i  de l  d iscorso,  cambiano  le  incr inature  de l  pat inato  mondo  in  cu i
af fondano  le  mani,  ma  resta  l ’aspra  denunc ia  de l la  banal i tà  de l  v ivere.  Se  ne  esce
esasperat i  e  stup it i  da  questo  Tabù,  pensando  a  quanto  e  come  c i  vogl ia  coraggio  per
non af fondare ne l le  nostre es is tenze.

Un  a lt ro  lavoro  d i  cu i  vog l io  par lare  è  Erac le,  l ’ inv is ib i le ,  de l  Teatro  de i  Borg ia,  con
drammaturg ia d i  Fabr iz io  S in is i  e reg ia  d i  Gianp iero Borg ia.  Seguo i l  gruppo da ann i,  s in
dai  pr imi  lavor i  maturat i  dopo  g l i  s tudi  a l  GITIS  d i  Mosca.  Recentemente  la  compagnia
ha  messo  a  segno  una  formidab i le  Medea  per  strada,  con  la  straord inar ia
interpretaz ione  E lena  Cotugno.  E  propr io  su l la  sc ia  d i  que l  lavoro,  cont inua  la  r i le ttura-
r iscr it tura  de i  mit i  c lass ic i .  Stavo lta  è  i l  turno  d i  Erac le,  af f idato  a  un  so l id iss imo



Chr ist ian  d i  Domen ico:  so l ido  però,  non  certo  come i l  leggendar io  Erco le,  ma  anz i  ne l le
sue  frag i l i tà,  ne l la  sua  d iscesa  agl i  in fer i ,  ne l  suo  dover  “ fat icare”  per  t irare  avant i .  È
la  stor ia  d i  un  cro l lo  economico,  de l la  s is temat ica  perd ita  d i  tut to:  lu i  un  p icco lo
borghese  “arr ivato”,  s i  presenta  a  suon  d i  c itaz ion i,  s foggio  d i  cu ltura.  È  un  bravo
professore,  in  carr iera,  s i  dà  da  fare  anche  per  qualche  cento  euro  in  p iù,  per  pagare
mutuo  e  que l  benessere  ormai  “necessar io”.  Po i  una  accusa  d i  molest ie  a  scuo la,
addir i t tura  d i  pedof i l ia .  È  vera?  È  fa lsa?  Su  questo  la  drammaturg ia  d i  S in is i  lasc ia
margin i  d i  ambigu ità  e  ir r iso lutezza  (e  forse  qua lcosa  è  da  r iso lvere)  ma  i l  racconto
de l l ’uomo  diventa  davvero  la  cronaca  d i  una  sconf it ta  inesorabi le .  I l  mutuo,  la
separaz ione,  i l  do lore  d i  non  poter  vedere  la  f ig l ia ,  g l i  escamotage  per  r isparmiare:  è  i l
dec l ino d i un essere umano, po i  non cos ì  inveros imile ,  f ino a l la  t ragedia  f ina le.  S i  tog l ie
le  mag l iet te  con  stampat i  su  i  logo  de i  superero i  Marve l:  perché  l ’eroe,  qua,  è  ch i
sopravv ive.  I l  lavoro  funz iona  per  la  capac ità  de l  protagonista  d i  creare  un
“accadimento”,  una  condiv is ione  emot iva  ed  empat ica  forte.  Propr io  com’era  stato  per
la  Medea,  ag ita  su  un  furgonc ino,  qu i  lo  spaz io  scen ico  ha  una  sua  concretezza,  i  gest i
hanno  un  segno  narrat ivo  prec iso,  e  tutto  lo  spettaco lo  mira  (con  successo)  a l
progress ivo  co invo lg imento  emot ivo  d i  ogni  s ingo lo  spettatore.  Insomma,  per  quanto  i l
lavoro s ia  un po ’  da rodare,  la  “mazzata”,  la  commoz ione,  arr iva inesorabi le .

Degl i  a lt r i  lavor i  v ist i ,  mi  p iace  segna lare  l ’ in teressante  coreograf ia  d i  Stefan ia  Tans in i,
anche  ot t ima  interprete  con  Mir iam  C in ier i:  con  Punt i  d i  r is toro  dà  prova  d i  una  c i f ra
compos it iva  intr igante  e  potente.  E se  pure  un  po ’  t roppo  ammiccante  e  smorf ioset to,  i l
T.I.N.A.  de l la  sempre  braviss ima  Giselda  Ranieri  regala  una  coreograf ia  br i l lante,
arguta,  capace  d i  mesco lare  i  p ian i  narrat iv i ,  corpo  e  voce,  cr it ica  soc ia le  e  der ive
indiv idua l i ,  bana l i tà  quot id iane e tens ion i  senza v ia d ’usc ita.

Resta  da  d ire  d i  a lt r i  lavor i  v is t i:  in  genera le,  mi  sembra  che  c i  s ia  un  robusto  b isogno
di approfond iment i  drammaturg ic i  e  d i  reg ie  p iù accurate.

Pao lo  Mazzare l l i ,  che  seguiamo  e  st imiamo  s in  da l  suo  debutto,  dà  conferma  de l le  sue
ammirevo l i  dot i  interpretat ive  e  compos it ive  narrando  la  stor ia  d i  un  famoso  at tore  in
cr is i  ps icoana l i t ica  a l le  prese  con  Macbeth.  Sof f iavano,  una  navigaz ione  so l i tar ia  con
rotta su Macbeth  (s-concerto per voce  e suono),  questo  i l  t i to lo,  è  un  g ioco  d ivertente,
ha  r i tmo,  be l l iss imi  moment i,  anche  commovent i,  ma,  per  restare  in  tema  e  per
suggest ion i  s imi l i ,  le  inquietud in i  d i  Thomas  Bernhard  e  de l  suo  Minett i  sono  ancora
lontane.

Da  s istemare  –  e  lu i  lo  sa  –  i l  lavoro  che  Andrea  Cosent ino  ha  fat to  con  i l  raf f inato  e
sorn ione  p ian ista  Fabr iz io  De  Ross i  Re:  come sempre  inte l l igente,  tag l iente,  sp iazzante,
Cosent ino  s i  inerp ica  in  una strana  e  ampia  r i f less ione  astrof is ica  e  f i losof ica  su l  tempo
e  lo  spaz io,  per  po i  toccare  i l  cuore  ne l la  t ragedia  d i  un  lut to  v issuto.  I l  lavoro  s i
int i to la  R imbambiment i:  e  l ’ impianto  c ’è ,  g l i  spunt i  anche:  un  po ’  d i  lavoro  serve  però
per dare sostanza a l le  intu iz ion i .

Mi  sembra  ancora  molto,  ma  molto,  da  s is temare  Baccant i  d i  Lev iede lfoo l:  ancora
troppo  ne l  cono  d ’ombra  estet ico  e  poet ico  d i  Roberto  Lat in i ,  i l  pur  bravo  S imone
Per ine l l i  s i  perde  con  af fanno  af faste l lando  test i ,  s i tuaz ion i,  energ ie,  c itaz ion i.  Tanta
generos ità  ha  portato,  a  mio  parere,  a  una  malgest ita  sovrabbondanza  d i  segn i  e
s ign if icat i ,  f ino a l la  saturaz ione percett iva.

A l lora,  r ipartendo  da  San  Sepolcro,  con  in  borsa  i l  mie le  de l la  Aboca  –  la  d itta  super-
b io  sponsor  de l  fest iva l  –  resta  i l  pens iero,  p iacevo le,  che  forse  oggi  p iù  che  mai  i
fest iva l  abb iano la poss ib i l i tà  d i  r i t rovare un ruo lo  importante: r icostru ire  i l  senso,  la ico
e  g io ioso,  de l la  “ festa”,  de l la  condiv is ione,  de l  p iacere  d i  stare  ass ieme.  Non  mi  stanco
di r ipertermelo:  qualcosa sempre p iù necessar io  a l  teatro come in  p iazza.

ht tps://www.g l is tat igenera l i .com/teatro/k i lowatt-san-sepo lcro- i l -p iacere-de l- fest iva l/   
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Diario Kilowatt 2020

di MARIA DOLORES PESCE

Un  “v iaggio  a l  termine  de l la  notte”  cos ì  s i  def in isce  o,  megl io,  cos ì  lo  def in iscono  g l i
ideator i  e  d i ret tor i  Luc ia  Franch i  e  Luca  R icc i ,  r icordando  e  raccontando  Cé l ine,  questo
fest iva l  d i  una  stagione  che  non  c i  saremmo  certo  aspettat i .  Un  v iaggio  o lt re  la  notte
att raversata  in  quest i  mes i,  non  un  terminare  credo  ma  un  r iprendere  anche,  se  non
propr io,  dal la  oscur ità che  è sembrata  travo lgerc i  ma che,  pur incert i  e  ancora  t imoros i,
cominc iamo  a  lasc iarc i  a l le  spal le .  Una  notte  che  un  segno  comunque  ha  lasc iato,  o lt re
che  ne l la  esp l ic i ta  consapevo lezza  de i  due  d iret tor i  art is t ic i ,  dentro  mo lt i  spettaco l i  qu i
inv itat i ,  ne l le  tonal i tà  d i  una  r i f less ione  su  d i  sé  come  teatrant i  e  su l le  f ina l i tà  d i  un
operare  estet ico  che,  con  le  radic i  in  un  passato  profondo,  non  può,  però,  che  guardare
al  futuro  suo  e  d i  tut to  quel lo  che,  c ircondandolo,  g l i  dà  coerenza,  luc id ità  e,  perché
no,  anche  autorevo lezza.  Dal  20  a l  26  lug l io  a  Sansepo lcro  poss iamo  pertanto  r i t rovare
questo  evento  art is t ico,  cos ì  concreto  e  quas i  terragno  ma  ins ieme  votato  ad  una
mult imedia l i tà  che  è  met icc iamento  d i  l inguaggi  e  v i r tua l i tà  creat iva  d i  mondi  e  d i
pens ier i ,  che è cont inua innovazione.  R it rov iamo innanzitutto  un legame profondo

con la  comun ità  che,  pr ima ancora  d i  accogl ier lo,  lo  evoca,  que l  legame che  Capo  Trave
e  Ki lowatt  hanno,  forse  p iù  d i  a lt r i ,  scoperto  e  co lt ivato  at traverso  l ' in iz iat iva  de i
“V is ionar i”,  capace  d i  d iventare  con  i l  tempo  transnaz iona le.  In  propos ito  in  P iazza
Gar iba ld i  è  stato,  t ra  l 'a lt ro,  presentato  i l  vo lume  “Lo  spettatore  è  un  v is ionar io”  d i
Luc ia  Franch i e Luca R icc i ,  ed ito  da Editor ia&Spettaco lo,  che ta le  esper ienza racconta.
Ma,  a l  centro  d i  questa  d ic iottes ima  ediz ione  d i  cu i  è  padr ino  Roberto  Lat in i ,  trov iamo
anche  una  r i f less ione  condiv isa  appunto  su  “La  t rad iz ione  de l l ' innovaz ione”,  che  ne l
corso  d i  due  interessant i  incontr i  ha  v is to  confrontars i  uomin i  d i  teatro  e  uomin i  d i
accademia,  drammaturghi  e  cr it ic i .
Ins ieme  a  tut to  questo,  event i  e  occas ion i  d i  grande  interesse  come  ad  esempio  “Carta
Carbone”,  anch 'essa  sot to  i l  segno  d i  Roberto  Lat in i ,  una  mostra/drammaturg ia  durante
la  qua le  la  r iproduz ione  gu idata  d i  un  brano  d i  teatro  induce  r i f less ion i  e  inattese
scoperte in  ch i  ne è,  d i  vo lta  in  vo lta co invo lto,  a part ire  dal la  sot toscr it ta.
Ma ora i l  consueto d iar io  de i  mie i t re  g iorn i  intens i,  da l  21 a l  23 lug l io:

SOFFIAVENTO
Sovrappos iz ion i  e  metamorfos i  per  una  drammaturgia  che  ut i l izza  se  stessa  per
r iportare  a l la  luce  e  rendere  dec if rab i le  l 'es is tenza.  In  questo  g ioco  l 'epopea  de l
Macbeth  shakespear iano  s i  perde  su l l 'a ltare  de l le  propr ie  debo lezze.  Una  r iscr it tura
forse eccess ivamente centrata su l l 'autobiograf ia  ma curata e at tenta.
Di  e  con  Pao lo  Mazzare l l i .  Mus iche  or ig ina l i  d i  Luca  Canc ie l lo  per  una  produz ione
Theatron Produzion i.  A l  teatro Miser icord ia.

ERACLE, L'INVISIBILE
Una  drammaturg ia  che  trova  fe l icemente  la  capac ità  d i  narrare  i l  presente  con  la
s intass i  de l  mito,  o  forse  d i  narrare  i l  mito  con  la  grammat ica  de l  presente.  Del  mito
raccog l ie  l ' indec if rab i l i tà  e  la  imbatt ib i l i t à  de l  fato,  anche  sot to  la  spec ie  cos ì  moderna
de l la  maschera  soc ia le ,  de l la  traged ia  invece  ut i l izza  i l  nodo  inestr icabi le  de l le
s ituaz ion i  inso lub i l i .  Isp irata  a l  mito  d i  Erac le  dec l inato  da l la  omonima  tragedia  d i
Eur ip ide,  racconta  una  stor ia  qualunque,  que l la  d i  un  uomo  che  ne l  be l  mezzo  d i  una
es istenza  t ranqui l la  e  anche  fe l ice  prec ip ita,  per  una  accusa  che  come una  frana  roto la
irres ist ib i le  o lt re  la  stessa  vo lontà  de i  protagonist i ,  ne l  nu l la  de i  senza  d imora,  f ino  a l
sacr i f ic io  f ina le  d i  c iò  che  ha  perduto.  Un  Babbo  Nata le  luc ido  ne l la  sua  t r is tezza
racconta,  mentre  confez iona  don i  per  ch i,  come  lu i,  cammina  in  so l i tud ine.  Un  testo
complesso,  o lt re  la  sempl ice  r iscr it tura,  r icco  d i  e lement i  or ig inal i  e  anche  commovent i.
Secondo  episodio  d i  una  t r i log ia  su l  mito,  è  prova  de l le  grandi  capac ità  de l  gruppo  che
lo  ha prodotto.
Di  Francesco  S in is i ,  con  Chr is t ian  d i  Domenico.  Ideaz ione  e  reg ia  d i  Gianpiero  Borg ia.



Una  produz ione  d i  “Teatro  de i  Borg ia”  nato  da l l ' incontro  d i  G ianpiero  A l igh iero  Borg ia
con E lena Cotugno. A l  Pa lazzo de l le  Laud i.

STRETCHING ONE'S ARMS AGAIN
Danza  contemporanea  che  vuo le  trascr ivere  in  movimento  le  emoz ion i  f igurat ive  e
cromat iche  d i  un  famoso  quadro  d i  Mark  Rohko.  Un  esper imento  che  esplora  la
s ingo lar ità  de l l 'es is tenza e la moltepl ic i tà  de l le  v ite .
Brava  e  preparata  la  protagonista  e  coreografa  Lucrez ia  C.  Gabr ie l i ,  in  scena  con  Sof ia
Magnani.  Suono d i  Giacomo Ca l l i  e  Giacomo Cesch i.  Ne l  g iard ino de l teatro Miser icord ia.

AMLETO + DIE FORINBRASMASCHINE
Una  dopp ia  compos iz ione  che  at traversa  Die  Amletmaschine  d i  He iner  Mu l ler  per
traguardare  l 'Amleto  shakespear iano,  ma so lo  per  o lt repassar lo,  in  una  r i f less ione  su l la
es is tenza  e  su l  teatro  a l l ' in terno  d i  que l la  e  de l  mondo,  d i  cu i  s i  fa  palcoscenico.  È
quel la  d i  Lat in i ,  padr ino  de l l 'ed iz ione  d i  quest 'anno,  una  interpretaz ione  accurata  e
isp irata,  condotta  s ino  a l  l im ite  de l l 'espress iv ità  f is ica,  con  spontaneità  e  senza  sforzo
apparente.  Una prova d i  vero teatro.
Ideazione,  reg ia  e  interpretaz ione  d i  Roberto  Lat in i .  Mus iche  e  suoni  d i  G ian luca  Mis it i .
Luc i e tecn ica  d i Max Mugna i.  A l  ch iostro d i  Santa Ch iara.
Contemporaneamente  e  per  tre  g iorn i  consecut iv i ,  generosamente,  Roberto  Lat in i  ha
prestato  a lt res ì  la  sua  voce  a l le  scr it ture  in  c inque  moviment i  degl i  a l l iev i  de l  corso  d i
perfez ionamento  per  Dramaturg  internaz iona le  de l  percorso  d i  a lta  formaz ione  de l la
“Scuo la  d i  Teatro  Io landa  Gazzero”,  d i  cu i  è  docente.  S i  t rat ta  d i  “Nnord.  Para l ipomena
e  parerga”  che,  ne l  f i l  rouge  de l  concetto  d i  normal ità,  ha  at traversato  d ivers i  luoghi
de l la  c it tà.

UN CHANT D'AMOUR
Un  alt ra  e  assa i  interessante  prova  de l la  cont inua  sovrappos iz ione  t ra  let teratura  ed
es istenza,  anche  ne l la  p iù  drammat ica  dec l inaz ione  de l le  cronache  contemporanee.  I
not i  fat t i  d i  Macerata,  con  l 'e f ferato  omic id io  d i  Pamela  Mastropietro,  e  i l  success ivo
attentato  razz ista  d i  Luca  Tra in i,  intercet tano   “ I  negr i”  d i  Jean  Genet ,  accendendo  una
para l le la  r iv is itaz ione  t ra  buratt in i  e  attor i ,  p ian i  d ist int i  e  complic i  d i  amare
consapevo lezze,  ne l  r icordo  d i  un  lontano  Mass imo  Bontempe l l i .  Sottot ito lo  “come
mettere in  scena l 'od io”.
Una  produzione  d i  “Teatro  Rebis”,  con  Mer i  Bracalente,  Mass imi l iano  Ferrar i ,  Fernando
Micucc i  e  Francesca  Zenob i.  Buratt ina i  Patr iz io  Da l l 'Arg ine  e  Veron ica  Ambros in i.
Scr it tura scen ica,  luc i  e  reg ia  d i  Anrea Fazz in i.  A l  ch iostro d i  San Francesco.

RIMBAMBIMENTI
Talora  la  comic ità  ha  sguardi  p iù  acut i  e  scava  p iù  in  profondità  d i  ogni  a ltra  s intass i.
Andrea Cosent ino  e Fabr iz io  De Ross i  Re  s i  avventurano  in  una strampalata performance
musica le  drammaturg ica  che  osc i l la  come  un  pendo lo  ossess ivo  ed  i ron icamente
assass ino  t ra  i l  vuoto  de l la  amnes ia  da  A lzhe imer  ed  i l  vuoto  deg l i  spaz i  quant ist ic i  in
cu i  è  lo  stesso  Tempo  che  s i  perde  ne l l 'ob l io  de l la  cosc ienza  un iversa le,  nuova
metaf is ica  de i  nostr i  tempi.  È  una  scena  in  cu i  anche  la  scena  stessa  e  i  suo i
protagonist i  svaporano  paradossalmente  ne l la  smemoratezza  e  ogni  autob iograf ismo  s i
trasf igura in  una sorta d i  inat tua le  memor ia  de l  futuro.  Cosent ino non de lude,  anz i,  e la
coppia  in  scena  con  i l  brav iss imo  compos itore  e  mus ic is ta  costru isce  una  drammaturg ia
inconsueta.
Di  e  con  Andrea  Cosent ino  e  Fabr iz io  De  Ross i  Re.  Co l laboraz ione  a l la  drammaturgia
Dar io  Aggio l i .  A l l 'aud itor ium Santa Chiara.

PUNTI  DI RISTORO
La  d imens ione  coreograf ica  e  qu indi  corporea  de l  pr inc ip io  d i  p iacere,  tra  a lteraz ion i  e
des ider i .  Tecn icamente curata ma ne l  complesso fredda e d is tante.
Di  e  con  Stefan ia  Tans in i  e  con  Mir iam  Ciner i .  Luc i  d i  Matteo  Cresp i.  Suono  d i  Giovanni
Magagl io  e  C laudio  Tortor ic i .  Ne l  Giard ino de l Teatro Miser icord ia.

T.I.N.A.
Mult imed ia le  d ivagazione  coreograf ica  su l la  d ispers ione  de l  corpo,  e  de l la  ident ità,  da
sempre  ne l  corpo  custodita,  ne l le  innumeri  conness ion i  che  fanno  la  nostra
contemporane ità.  Realtà  para l le le  in  perenne  sovrappos iz ione,  d i lataz ione  de i  l inguaggi
che  t rasformano  l 'esserc i  in  un  fumetto  an imato,  t ra  bang,  gu lp  e  quant 'a lt ro.  Una
danza  che  s i  avva le  de l la  voce  e  una  drammaturgia  che  cerca  i l  mov imento  de l  corpo.
Una mesco lanza ef f icace.
Di  e  con  Giselda  Ranieri .  Co l laboraz ione  art is t ica  d i  Sandro  Mabel l in i .  Una  produzione



ALDES al  Ch iostro d i  San Francesco.

C'EST LA VIE
La  morte  come  ine l im inabi le  ma  spesso  d iment icata  protagonista  de l la  v ita.  La  v ita
come  cont inua  correz ione  d i  rotta,  come  perenne  recupero  d i  sé  in  una  inesausta
e laboraz ione  d i  un  lutto  metaf is ico  che,  inesorab i lmente,  s i  fa  es is tenz ia le .  C 'est  la  v ie ,
in fat t i .  Una drammaturgia  inquietante e intr isa d i  p ietas,  fat ta d i  do lore vero,  que l lo  de i
due  protagon ist i  che  esper iscono  in  scena,  forse  a l la  r icerca  d i  un  r iscat to  o  d i  un
catart ico  perdono,  la  loro  esper ienza  es is tenz ia le ,  la  loro  comune  traged ia  e  perd ita.  C i
at tendono entrambi a l l 'usc ita per ch iedere e soprattut to  per dare.
Olt re  i l  dramma e  o lt re  la  scena,  la  scr it tura  de l  f ranco  marocch ino  Mohamed  E l  Kath ib
è agghiacc iante ed ef f icace.  Con Fanny Cate l e Danie l  Ken idsberg.  Regia  d i  Fred Hocké e
Madele ine Campa. In l ingua or ig inale  con sottot ito l i  a l  Ch iostro d i  Santa Chiara.

IONICA
Ancora  un  evento  rea le  narrato  e  t rasf igurato  in  scena,  quas i  che  la  scena  potesse
rendere  p iù  vero  l 'accaduto,  potesse  f issare  i l  monito  e  l ' ind ir izzo  che  la  realtà  c i  ha
sugger ito.  Monologo  narrante  su l  pr imo  co l laboratore  d i  g iust iz ia  de l la  costa  ion ica.
Partec ipato e teso,  ne l l 'oscur ità d i  questo momento d i  trans ito.
Testo,  reg ia  ed  interpretaz ione  d i  A lessandro  Sest i .  La  musica  d i  un  t r io  composto  da
Debora  Cont i  (c lar inetto),  Feder ico  Passaro  (contrabbasso)  e  da  Feder ico  Pedin i
(ch itarra) ne è ben d imens ionato contrappunto.  A l Teatro de l la  Miser icord ia.

PIUME
Iron ico  ne i  gest i  e  ne i  moviment i  coreograf ic i ,  i ron ico  ne l la  messa  in  scena,  lo
spettaco lo  percorre  ne i  suo i  innumerevo l i  l inguaggi,  t ra  c irco  e  teatro,  t ra  danza  e
canto,  l 'un iverso  inter iore  femmini le  ma,  ovviamente,  non  so lo.  Ta lvo lta  addir i t tura
disarmante.
Di  e  con  E lena  Buran i.  Luc i  d i  Roc io  Espana  Rodr iguez.  A iuto  regia  Andrea  Battagl io  e
Al ice Roma. Una se lez ione de i  V is ionar i  ne l  g iard ino de l Teatro de l la  Miser icord ia.

ORIRI
Audace  e  raf f inat iss imo  tentat ivo  d i  t radurre  i l  mistero  de l la  nasc ita,  nostra  e  de l
mondo,  in  una  f igurat iv ità  coreograf ica,  con  un  processo  forse  eccess ivo  d i
raz ional izzaz ione.  Non r isponde a l le  sue stesse domande e in  fondo un po '  de lude le  sue
stesse promesse.
Una  produzione  Bambula  Project  d i  e  con  Pao lo  Ros in i  che  fa  coppia  su l  pa lco  Chiara
Tost i ,  comunque  entrambi  bravi  e  tecn icamente  a l l 'a ltezza.  Anche  questo  spettaco lo  è
stato se lez ionato da i V is ionar i .  Ch iostro d i  San Francesco.

PADRE D'AMORE.  PADRE DI FANGO
Una ver ità messa in  scena, quas i a l iberarsene.  Stor ia  d i  droga, d i  abbandoni  e anche d i
esc lus ion i  in  un  passato  mo lto  p iù  v ic ino  d i  quanto  s i  immagin i.  Ora,  appunto,  una
stor ia  d i  l iberaz ione.  Teatro  d i  narraz ione  che  però  s i  apre  a i  nuovi  l inguaggi  de l la
scena,  t ra  v ideo  e  v ir tual i tà,  e  che  fa  un  uso  ef f icacemente  drammaturgico  de l le
musiche dal  v ivo.  Un'a lt ra se lez ione de i V is ionar i .
Produz ione  de l la  Compagn ia  P ietr ib ias i/Tedesch i,  testo,  reg ia  e interpretaz ione  d i  C inz ia
Pietr ib ias i .  Mus iche da l v ivo  d i Giorg ia  P ietr ib ias i .  A l  Ch iostro d i  Santa Chiara.

I l  fest iva l  prosegue  f ino  a  domen ica  26,  come  detto,  con  in  programma  molt i  a lt r i
spettaco l i  in teressant i .  Una  so la  e  u lt ima  notaz ione  r iguarda  la  notata  preva lenza  d i
drammaturg ie,  ma  anche  d i  coreograf ie ,  che  espl ic i tamente  d ich iarano  d i  af fondare  le
loro  radic i  in  esper ienze  rea l i ,  spesso  autob iograf iche,  quas i  fosse  oggi  d i f f ic i le ,  pur
sempre  a  part ire  da  c iò  che  s i  è  o  s i  è  stat i ,  costru ire  spettaco l i  che  ne  trascendano  o
trasf igur ino  i  tratt i  verso  una  essenzia l i tà  p iù  un iversa le  ed  una  estet ica  che  sapp ia
dia logare e comunicare,  non so lo  raccontare.
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Diario  minimo:  visioni  (auto)biografiche  tra  Bologna,
Ravenna, Rovigo e ancora Ravenna

Un  possibi le  f i l  rouge,  privato  e  del  tutto  anti-epico,  pare  connettere  alcune
proposizioni  performative  incontrate  nelle  ultime  settimane.  Brevi  note,  a
partire da un fotografo contestatore

di MICHELE PASCARELLA

In  pr inc ip io  fu  H ippo lyte  Bayard,  i l  suo  ce leberr imo  Autor it ratto  in  forma  d i  annegato,
proto-performance  (era  i l  1840)  che  proponeva  una fonda quest ione  a l la  nostra  idea -d i
matr ice  c lass ica-  d i  autor ia l i tà  e  f inanche  d i  art ist ic i tà  ( i l  s ignor  Bayard  è  la  persona
r it ratta,  dunque non è né  autore  mater ia le  de l lo  scatto  né portatore d i  una r iconosc ib i le
téchne,  g iacché  l ’az ione  che  compie  è  de l  tut to  ord inar ia  e,  in  ogn i  caso,  « i l  lavoro  è
fatto  da una macch ina,  non espress ione  de l la  per iz ia  d i  un essere  umano»,  come ebbe a
lamentare  un  inaspettatamente  conservatore  Char les  Baude la i re)  e,  a l  contempo,
poneva un fatto  pr ivato  a l  centro de l l ’opera  (ne l lo  spec i f ico:  una veemente protesta  per
i l  mancato  r iconosc imento  de l la  patern ità  de l l ’ invenzione  de l la  fotograf ia,  con  i
conness i danni economic i  dovut i  a l  brevetto e re lat ivo guadagno venut i  meno).

Ana logamente,  v is ion i  e  accadiment i  persona l i ,  ben  d istant i  da  ogni  ero ismo  e
qua ls ivogl ia  manifesta  grandeur  hanno  carat ter izzato,  s t i l is t icamente  e/o
contenut is t icamente,  le  fotograf ie  d i  Nan Gold in e Arnu lf  Rainer,  d i  Urs  Lüth i  e Wo lfgang
Ti l lmans o,  per restare ne l  nostro Paese,  d i  Lu ig i  Gh irr i  e  Franco Vaccar i .

A  lungo  s i  potrebbe  cont inuare,  ma  quest i  min imi  r i fer iment i  possono  forse  essere
suf f ic ient i  a  evocare  un ’att i tud ine  autor i f less iva  e  (auto)b iograf ica  che  abb iamo
rit rovato  ( in  d ivers iss ime  forme  e  l ive l l i  d i  compiutezza,  va  da  sé)  in  a lcune
propos iz ion i  performat ive  incontrate  ne l le  u lt ime  set t imane  tra  Emil ia  Romagna  e
Veneto.

Ciò,  ça  va  sans  d ire,  non  è  in  sé  in  a lcun  modo  ind ice  d i  scarso  valore  o  interesse,
g iacché  lung i  da  no i  la  convinz ione,  convenzionalmente  amer icana,  che  “the  b igger  the
better”.

Fat to  questo  f in  t roppo  lungo  preambolo,  occorre  ora  rest itu ire,  seppur  per  brevi  trat t i ,
c iò  che abbiamo v isto  o,  megl io,  esper ito.

I l  Fest iva l  ( inter-  o  post-d isc ip l inare)  perAspera d i  Bo logna s i  è  aperto e ch iuso con due
accadiment i  ideat i  da l l ’art ista  ing lese  S imon  Wilk inson.  I l  pr imo,  The  Th ird  Day,  da  lu i
proposto  con  i l  nom  de  p lume  CiRCA69,  è  un ’esper ienza  d i  rea ltà  v ir tuale  in  cu i  lo
spettatore  è  munito  d i  occh ia lon i  che  permettono  l ’ immers ione  ind iv iduale  in  un  luogo
che  accade  e  s i  modif ica  propr io  graz ie  a l la  presenza,  e  a i  min imi  moviment i,  de l
f ru itore  stesso.  R isuonano i l  f i losofo  gesu ita  Miche l  de  Certeau e  la  sua r i f less ione  su l la
«necess ità  d i  fondare  i l  luogo  da  cu i  s i  par la»  in  questa  esper ienza,  ne l la  quale  i l  dato
bio log ico  de l  guardante  è  onto log icamente  necessar io  a l l ’accadimento  stesso.  Detto
diversamente:  se  io  non  indosso  g l i  occh ia lon i,  se  non  guardo  e  non  mi  muovo,  non
succede nu l la.

Opera  aperta,  l ’ha  def in ita  quel  gen iacc io  d i  Eco  quas i  mezzo  seco lo  fa:  che  accade,  s i
completa,  cons iste  ed  es iste  graz ie  a l  f ru itore,  secondo  un ’ idea  d i  art is ta  come  di
in iz iatore  d i  un  processo  che  po i  da  lu i  ( le i)  deve  presc indere:  ana logamente  a l  sopra
c itato  Vaccar i  con  la  ce lebre  insta l laz ione  a l la  B ienna le,  Wilk inson  s i  fa  att ivatore  d i  un
accadimento che auspica d iven ire autonomo.

Per  v ie  p iù  analog iche  anche  A  Unique  Spectacu lar  Moment,  da  Wi lk inson  progettato
ins ieme  a  Myra  Appannah,  persegue  i l  medes imo  obiett ivo:  performance  immers iva  da
esegu ire  con  un  a lt ro  (sconosc iuto)  spettatore,  l ’accadimento  (r i )ch iede  una  sequenza
di  min ime  az ion i  ne l lo  spaz io  e  a lt ret tanto  minute,  pr ivate  e  impreved ib i l i  cond iv is ion i.
Tra lasc iando  ogni  r i f less ione  su l la  reale  poss ib i l i tà  de l l ’ invocata  s incer ità  in  un contesto



esper ito  ne i  termin i  propost i  da l  duo  (che  c i  porterebbe  fuor i  da l  presente  d iscorso),  A
Unique  Spectacu lar  Moment  suggel la  un  intr igante  «dua l ismo  et imologico»  de l  termine
persona  che,  va le  forse  r icordar lo,  proviene  de l  lat ino  persōna  e  questo  dal l ’e t rusco
phersu:  maschera de l l ’attore,  personagg io.

In  un  un ico,  ah ino i  ve loce  passaggio  ad  Ammut inament i,  stor ico  Fest iva l  d i  Danza
Urbana  e  d ’Autore  d i  Ravenna,  abbiamo  ass is t i to,  f ra  g l i  a lt r i ,  a l  so lo  T.I .N.A.  (There  Is
No  A lternat ive) ,  ne l  quale  Gise lda  Ranier i  dà  corpo,  con  prec iso  v igore,  a  una  part itura
vocal ica  e  f is ica  in  cu i  un  io  f rammentato  compie  una  progress ione  cost itu ita  d i  scatt i
st i l i zzat i ,  auto ingann i  essenzia l i  de l le  l inee  de l  corpo  che  s i  spezzano  e  sovrappongono
e  vocal izz i  da l  sapore  fumett is t ico:  una  parabo la  che  da l l ’ in iz ia le  cost ipata  afas ia
progredisce,  med iante  una  forse  un  po ’  sovrabbondante  sequenza  d i  scene  staccate,
verso  un  d ire  sempre  meno  d isgregato  e  una  v ia  v ia  p iù  p iena  espress ione  (o  megl io :
man ifestaz ione) f is ico-vocal ica.

A l la  qu indices ima  ed iz ione  de l  benemer ito  Fest iva l  Opera  Pr ima  curato  a  Rov igo  da l
Teatro de l  Lemming abbiamo esper ito,  ne l l ’a rco  d i  una densa g iornata,  a lcune  esemplar i
espress ion i de l la  tendenza che st iamo cercando d i  s intet izzare.

A i  f in i  de l  nostro  p icco lo  d iscorso,  va le  ora  r icordare  innanzi  tutto  Hamlet  Pr ivate  d i
Scar latt ine  Teatro:  nomen  omen,  la  proposta  loca l izza  in  un  terr itor io
programmat icamente  ind iv idua le  la  r i le t tura  de l  capo lavoro  shakespear iano:  s ia  i l
sett ing  che  i l  l inguaggio  r iproducono  que l l i  de l la  cartomanzia,  con  l ’at t r ice  in  funz ione
(atavicamente?)  d iv inator ia  e  i l  ce leberr imo  testo  usato  come  occas ione  per  af facc iars i
su  una  d imens ione  a lt ra  e,  a l  contempo,  de l  tutto  personale  (organicamente  a  ta le
at t i tud ine,  lo  spettatore  è  inv itato  a  lasc iar  tracc ia  scr it ta  de l la  propr ia  esper ienza  su
un d iar io  messo a d ispos iz ione).

I l  progetto  Momec_Memoria  in  Mov imento  ha  dato  occas ione  a  un  manipo lo  d i  c it tad in i
d i  o f f r i re  in  dono  oggett i  autobiograf icamente  s ign if icat iv i ,  che  sono  andat i  a  comporre
pr ima  una  insta l laz ione  e  po i  un  r i tua le  d i  scambio,  dec isamente  connotato
emot ivamente,  accompagnato  da  l ibere  narraz ion i  legate  a l l ’oggetto  che  s i  s tava
donando.

I l  coreografo  Joshua  Morten  ha  proposto,  in  pr ima  naz iona le,  Romeo,  Romeo,  Romeo,
ne l  qua le  l ’e terno  tema  de l la  seduzione  tra  performer  e  pubbl ico  v iene  ag ito  con
smaccata  iron ia  (ne l  senso  socrat ico  d i  d is tanza)  da  quattro  danzator i  che  d i  vo lta  in
vo lta  s i  r ivo lgono  a  uno  spettatore,  dec l inandolo  in  un  incontro  d i  ind iv idual i tà:  un
rapporto  one-to-one  che  s i  appe l la  a  c iascuno  in  una  part itura  d i  smaccato
es ib iz ion ismo,  s incron i  in  cerch io  su  musiche  dal  sapore  popolare,  an imal ità
(rap)presentata ne l la  generale  i lar i tà.

A tutt ’a lt ra  ecce ità  s i  r ivo lge,  ne l lo  spaz io  pubb l ico  d i  un g iard ino ne l  centro  de l la  c it tà,
i l  d ire  d i  Mar iange la  Gualt ier i ,  poeta  sempre  p iù  t rasparente  ne l l ’o f f ic iare  ins ieme  a  ch i
asco lta  un ’asc iut ta  e  a l  contempo  partec ipe  cer imonia  de l  dono,  o  megl io  de l la
consegna,  d i  vers i  che  ogni  astante  è  ch iamato  a  processare  e,  ancor  pr ima,  a  far
es is tere at t raverso l ’asco lto.  Opera aperta,  ancora.

Questo  ve loce,  insuf f ic iente  att raversamento  de i  «tant i  i i»  (per  d ir la  con  Sanguinet i)
che  la  scena  da  no i  incontrata  ne l le  u lt ime  set t imane  ha  tenuto  come  scatur ig ine  e/o
referente  de l  propr io  accadere  termina  con  un  ve loce  accenno  a  Pane  e  petro l io,
coproduzione  Teatro  de l le  A lbe  e  Teatro  de l le  Ar iette  su  cu i  torneremo  con  p iù
compiutezza  in  a ltra  sede.  Quattro  ce lebrant i  sono  dedit i  a  cond iv idere  con  i
commensal i  un  uman iss imo,  la ico  r i to  de l l ’ incontro,  de l  nutr irs i  d i  c ibo  e  stor ie .  Come
non  pensare  a  un  mister ioso  spettaco lo  de l l ’Od in  Teatraet  v is to  a  Bagnacaval lo,  mi l le
ann i  fa,  che  s i  apr iva  con  i l  reg ista  Eugenio  Barba  impegnato  a  versare  v ino  rosso  a i
convenut i:  penombra,  due  lunghe  tavo le  e  f i le  d i  b icch ier i ,  ne l  s i lenz io  so lamente  i l
suono de l  l iqu ido  rosso.  Comunità  temporanee r iun ite  a l la  comune r icerca d i  qua lcosa d i
tanto  impalpabi le  quanto  necessar io.  Anal is i  mo lto  p iù  complesse  andrebbero  spese  su l
com-movente ( in  senso let tera le) rapporto che lega quest i  umani che s i  e  c i  raccontano,
ind iv idua l i tà  spalancate  verso  un ’un iversa l i tà  resa  poss ib i le  dal  r igore  d i  una  forma
geometr ica  e carnosa,  min imale e succu lenta:  esempio d i  ind iment icab i le  teatro ras ico e
r ituale,  per tutt i  e per c iascuno.

https://www.gagar in-magaz ine. it /2019/09/visto-da-no i/d iar io-min imo-vis ion i-
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SPECIALE  INTERPLAY:  Tecnologia  filosofica,  Resodancer
Company, Andrea Gallo Rosso, Giselda Ranieri

di ENRICO PASTORE

Si  ch iude  Interp lay  con  un ’u lt ima  serata  che  ha  v isto  in  scena  quattro  lavor i  che  per
st i le  e  concez ione  de l la  danza  sono  molto  d istant i:  da l le  quas i  mist iche  r i f less ion i  su l
s i lenz io  d i  Tecno log ia  F i losof ica,  a l  formal ismo  de l la  Resodancer  Company  con  la
coreograf ia  de l l ’ is rae l iana  Shy  Prat t ,  da l la  sempl ic ità  e  leggerezza  d i  Andrea  Gal lo
Rosso a l la  nevrot ica  e d ivertente instabi l i tà  d i  Gise lda  Ranier i  prodotta da A ldes.

Boule  de  ne ige  d i  Tecno log ia  F i losof ica  è  una meditaz ione  su l  s i lenz io,  su l la  danza come
movimento  separata  da  una  componente  sonora.  I l  suono  è  per  lo  p iù  evocato  da  un
video  pro iettato  su l la  grande  te la  che  cade  dal l ’a lto  e  tag l ia  ortogonale  i l  p iano  de l la
scena:  p ioggia  e  neve  che  cadono,  la  nebb ia  che  oscura  un  so le  lontano,  le  onde  de l
mare che spazzano la  batt ig ia.

I  due  danzator i  s i  incontrano  o  s i  f ronteggiano  a i  lat i  de l la  scena.  I  moviment i  f lu id i ,  a
vo lte  s incron i,  ta lvo lta  a  r incorrers i  come  onde  de l  mare,  f ino  a  trovars i  sedut i  a  terra
oppost i  e specu lar i  in  posa meditat iva.

Boule  de  ne ige  d i  Tecno log ia  F i losof ica  è  un  lavoro  intenso  e  de l icato,  teso  a  r iscopr i re
i l  va lo re  de l  s i lenz io  come  luogo  per  gettare  uno  sguardo  luc ido  su l la  rea ltà  e  su  se
stess i.  A l  lavoro  forse  mancano  de i  grad in i  d i  intens ità  restando  sempre  in  qualche
modo  ancorato  a  una  stessa  temperatura.  Divers i  gradient i  d i  intens ità  darebbero  uno
spessore magg iore a un lavoro che poss iede profondità d i  pens iero.

Mov ing  Closer  d i  Andrea  Gal lo  Rosso,  coreograf ia  composta  con  danzator i  profess ion i  e
non,  d i  cu i  a lcun i  immigrat i  d i  seconda  generaz ione.  Un  incontro  tra  persone  tramite  la
danza  e  i l  mov imento  forse  t roppo  sempl ice,  quas i  dato  a  pr ior i ,  senza  conf l i t t i .  Da  un
coreografo  come  Andrea  Ga l lo  Rosso  c i  s i  può  aspettare  qualcosa  d i  p iù  complesso  e
strut turato,  ma forse i l  lavoro è ancora in  fase d i raf f inaz ione.

Nacreous  d i  Resodancer  Company è una coreograf ia  d i  Shy Prat t ,  per  anni  a l la  Batsheva
Dance  Company  d iret ta  da  Ohad  Nahar in,  che  trova  ne l la  compos iz ione  e  ne l lo  sv i luppo
de l la  forma la  sua  c i f ra.  Perfez ione  tecn ica  in  un  intrecc io  cont inuo  d i  movimento  quas i
in  un contrappunto severo e v i r tuos is t ico.

Un  faro  in  contro luce  i l lumina  un  danzatore  che  in  asso lo  danza  la  sua  frase  d i
movimento che s i  a l lacc ia,  passando i l  test imone, a  que l lo  che segue in  un catena che l i
vede po i ass ieme su l la  scena a dar i l  v ia  a una sorta  d i  coro po l i fon ico a  quattro  voc i .

L’ intens ità  emot iva  s i  innalza  e  d iventa  ardente  e  commovente  ne l  duo  che  pre lude  a l
f ina le.  Una  coppia  che  fraseggia  con  movenze  che  par lano  d ’amore,  d i  f is ic i tà  e  d i
contrast i  f ino  a  che  uno  de i  due  spar isce  trasc inato  repent ino  fuor i  da l la  scena
lasc iando  l ’a lt ra  ne l la  so l i tud ine  de l  pa lcoscenico.  Un  f ina le  che  evoca  la  f rag i l i tà
de l l ’es is tenza che scompare ne l faro d i contro luce de l l ’ in iz io.

T.I .N.A.  Di  G ise lda Ranier i ,  t i to lo  che evoca in  acron imo una frase de l la  Tatcher There is
no  a lternat ive.  Come  s i  s fugge  a l  van i loqu io?  Come  s i  f ronteggiano  i  cont inu i  st imol i  e
la  marea  de l le  sce lte  poss ib i l i?  Nevrot ic i  in  questo  perpetuo  presente  r icco  d i  mi l le
a lternat ive  sempre  a  nostra  d ispos iz ione  c i  t roviamo  a  non  capire  ch i  s iamo  e  cosa
vorremmo essere.

T.I .N.A.  Di  G ise lda  Ranier i  è  un  quadro  iron ico  e  d ivertente  che  r it rae  l ’ in f in ita
r icchezza  che  le  merav ig l ie  de l la  tecn ica  c i  mette  a  d ispos iz ione  e  snaturandoc i,
percuotono  e  scort icano  la  nostra  persona l i tà  che  vaga  senza  meta  a l la  r icerca  d i



un’ancora  che  con  i l  suo  peso  c i  ormegg i  in  un  porto  quals ias i ,  lontano  dal la  tempesta
degl i  st imo l i .

Gise lda  Ran ier i  appare  in  una  danza  d i  moviment i  convuls i ,  con  la  testa  in  un
te lev isore:  testa  tag l iata  come  ne l la  scato la  mag ica  d i  un  i l lus ion ista.  A l la  danza
convulsa  s i  un isce  uno  spro loquio  senza  senso,  fat to  d i  interruz ion i,  s incopi,  f ras i
mozzate,  r ipensament i,  ba lbett i i .

Quel lo  d i  G ise lda  Ran ier i  è  un  d ia logo  inter iore  t ra  le  nostre  mu lt ip le  personal i tà,
nessuna  de l le  qual i  dominante  e  completa.  S iamo  framment i  d i  voc i  che  non  sanno
par lare  e  nemmeno  dec idere  un  dest ino,  aqui lon i  ne l la  tempesta  ogn i  tanto  percoss i  da
un  fu lmine  che  p iù  che  ravvivarc i  c i  para l izza .  Avremmo tanto  tutt i  b isogno  de l  s i lenz io
evocato da Boule de ne ige a l l ’ in iz io  de l la  serata.

Uno  spettaco lo,  que l lo  d i  G ise lda  Ranier i ,  armato  d i  d is incantata  iron ia,  buona
interpretaz ione  s ia  coreut ica,  –  in  un  movimento  convulso,  is ter ico,  s incopato  -,  s ia
rec itat iva.  –  ne l  dare  co lore  e  spessore  a  un  mono logo  fat to  d i  f ramment i
incomprens ib i le  - ,  che  però,  a  lungo  andare,  s i  arena  ne l  r ibadire  costantemente  lo
stesso concetto perdendo la f reschezza in iz ia le .

S i  ch iude  cos ì  l ’ed iz ione  2018  d i  Interp lay  gu idato  da  Nata l ia  Casorat i ,  d i ret t r ice
art is t ica  d i  grande  intu ito,  che  presenta  ogn i  anno  a l la  p latea  tor inese  i  sent ier i
emergent i  de l la  nuova danza e g iovan i coreograf i  interessant i  e  promettent i .  
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