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ph  I LAR I A  SCARPA

Quanto ha contr ibu ito  l 'A fr ica  a  renderc i  que l l i  che s iamo?

Per  molt i  seco l i  europei  e  arabi  hanno  esplorato,  co lon izzato  e  convert ito  ogni  angolo
de l  p ianeta.  Oggi  tante  cu lture  sono  perdute  e  quel la  occ identa le  è  d iventata  per  molt i
vers i  i l  r i fer imento  un iversa le.  Imposs ib i le  d ire  se  s ia  un  bene  o  un  male  o  sapere  se  i
co lon izzat i  pr ima  de l la  co lon izzaz ione  fossero  p iù  o  meno  fe l ic i .  Sta  d i  fat to  che  i l
mondo  è  sempre  p iù  p icco lo  e  meno  var io ,  p ieno  d i  te levis ion i  che  t rasmettono  g l i
stess i  programmi  e  d i  negozi  ident ic i  che  vendono  prodott i  ident ic i  da l la  Groenlandia
al la  Terra de l  Fuoco,  dal la  Cal i forn ia,  a Madr id,  a  R iyad a Tokio.  
Ma  spesso  ne l  processo  d i  co lon izzaz ione  capita  che  i l  conquistatore  cambi
irrevers ib i lmente entrando in  contat to  con la  cu ltura de i  conquistat i .

D i  questo  prova  a  par lare  Mbira ,  un  concerto  per  due  danzatr ic i ,  due  music is t i  e  un
regista  che  -  ut i l izzando  musica,  danza  e  paro la  –  tenta  d i  fare  i l  punto  su l  complesso
rapporto fra la  nostra cu ltura e quel la  afr icana.  
Mbira  è  i l  nome  di  uno  strumento  musica le  de l lo  Z imbabwe  ma  anche  i l  nome  de l la
musica  tradiz iona le  che  con  questo  st rumento  s i  produce.  "B ira"  è  anche  i l  nome di  una
importante  festa  de l la  t rad iz ione  de l  popo lo  Shona,  la  pr inc ipale  etn ia  de l lo  Z imbabwe,
in  cu i  s i  canta e bal la  a l  suono de l la  Mbira.  

Mbira  è  però  anche  i l  t i to lo  d i  una  compos iz ione  musica le  de l  1981  intorno  a l la  quale  è
nata  una  controvers ia  che  ben  rappresenta  l 'estrema  problemat ic ità  e  compless ità
de l l ' in t r ico  cu ltura le  e morale  che caratter izza  i  rapport i  f ra Afr ica  ed Europa.  

Mbira  è  una  paro la  intorno  a  cu i  s i  int recc ia  una  sorprendente  quant ità  d i  stor ie ,
musiche,  bal l i ,  feste  e  r i f less ion i  su  arte  e  cu ltura  che  fanno  da  trama  ad  uno
spettaco lo  che,  combinando  st i l i  e  forme,  part i ture  minuziose  e  improvvisaz ion i ,
scr it tura e ora l i tà,  contemplaz ione  e g ioco,  ha come inevitab i le  ep i logo  una festa.  

Mbira  è  insomma  una  paro la  che  of fre  un  pretesto  ideale  per  par lare  d i  Afr ica  e  per
mettere  in  evidenza  quanto  poco,  co lpevo lmente,  se  ne  sappia,  ne l la  convinz ione  che  i l
gesto  p iù  sovvers ivo  oggi  s ia  que l lo  d i  r icordare  che,  pr ima  d i  af fermare  certezze,  in
generale  sarebbe  saggio  conoscere  l ’argomento  d i  cu i  s i  par la.  I l  teatro  borghese  nasce
per i  teatr i ,  la  musica pop per g l i  stad i.  
Progett i  come  Mbira  nascono  invece  per  tutt i  que i  post i  in  cu i  c ’è  vogl ia  e  b isogno  d i
d is t rars i ,  d ivert irs i  e  stare  bene  senza  necessar iamente  smettere  d i  pensare  o  d i  pors i
domande su l  propr io  ruo lo  e su l  propr io  rapporto con g l i  a lt r i .

Il  servizio  tv  di  RAI 5 / Save the date : l ink

promo video : https://v imeo.com/363406699   

https://vimeo.com/363406699
https://www.raicultura.it/teatro-e-danza/articoli/2019/11/Mbira-coreografia-e-regia-di-Roberto-Castello-dfaf92d0-3436-4b54-9edc-b107b83e9b86.html


TOUR

25/06/2019 antepr ima - SPAM!,  Porcar i  (LU)
29/06/2019 antepr ima - Fest iva l  D if fus ion i,  Terranuova Bracc io l in i  (AR)

3/07/2019 antepr ima -  Inso l i to  Fest iva l,  Parma
5/07/2019 pr ima nazionale  -  V ignale  Monferrato Fest iva l,  V ignale (AL)

3/07/2019 Vi l la  Gennaio l i ,  Anghiar i  (AR)
8/08/2019 Fest iva l  i t inerante Notte de l la  Taranta,  Acaya (LE)

11/08/2019 Barga Jazz  (LU)
25-26-27/10/2019 Teatro de l la  Cooperat iva,  Mi lano

1/11/2019 Cinema Palazzo,  Roma*
2-3/11/2019 Hangar  238, Roma*

4/11/2019  Futura  Memoria  /  Teatro B ib l io teca Quart icc io lo ,  Roma*
9/11/2019 SpinTime,  Roma*

3/12/2019 Res istere e Creare / Teatro de l la  Tosse,  Genova
19/12/2019 Teatro Tose l l i ,  Cuneo

21/12/2019 Cant ier i  Teatra l i  Koreja,  Lecce
28/07/2020 Spazio  Remmert  C ir iè  (TO)

31/07/2020 'La meravig l ia  su l far  de l la  sera '  /  Gran Parterre -  Reggia  d i  Venar ia  (TO)
30/08/2020 Suq Fest iva l,  Genova

18/09/2020 Vi l la  Smerald i  /  Stagione Agorà,  San Mar ino  d i  Bent ivogl io  (BO)
02/07/2021 Corpi  Uscent i  Fest iva l,  Perugia

01/08/2021 I l  teatro de i  luoghi  fest  /  Teatro Koreja,  Lecce
17/08/2021 Armonie  d 'Arte Fest iva l,  Borg ia  (CZ)

21/08/2021 Lac en Ple in  a ir  /  LAC Lugano Arte e Cultura,  Lugano (CH)
30/04/2022 Fest iva l  AZIONI IN DANZA, Chiesa d i  S.  Anton io,  Bar let ta

01/06/2022 TenDance / Teatro Fe l l in i  d i  Pont in ia  LT
11/06/2022 Tutt i  a l  c irco!  /  Chapiteau Circo E l Gr ito ,  Ponte Bur iano  (AR)

18/06/2022 Opera Pr ima,  Rovigo
24/07/2022 Piazza  San Benedetto,  Home Futuro Presente per  Estate Nurs ina,  Norc ia

06/09/2022 ATCL / Quart ier i  N ico los i,  Lat ina
13/12/2022 Teatro de l  Gig l io ,  Lucca

16/12/2022 Teatro de l le  Art i ,  Lastra a S igna (FI)
24/02/2023 I l  Funaro,  P is to ia

15/03/2023 Teatro SanbàPol is ,  Trento 
23/03/2023 Teatro Mult isa la  MPX, Padova

* date nel  quadro d i  ROMAEUROPA Fest iva l

p h .  P I E R O  T A U R O



La Guida   (09/01/2020)

SPETTACOLI E TEMPO LIBERO

VISTO CON VOI

L’Africa, questa sconosciuta

di PAOLO BOGO

All ievo  d i  Stockhausen  e  ost i le  a l  reg ime  d i  aparthe id  de l  suo  Paese,  i l  sudafr icano
Kevin  Vo lans  in iz iò  negl i  anni  ‘80  a  far  interagire  le  t rad iz ion i  musica l i  occ identa le  e
afr icana.
Una  r icerca  che  co invo lse  anche  i l  Kronos  Quartet  ma  susc itò  cr it iche  d i  ch i  v i  vedeva
un’ennes ima  appropr iaz ione  co lon ia le .  L ’ intenz ione  era,  però,  tut t ’a lt ro  che
irr ispettosa:  i l  pr imo  lavoro  de l la  sua  “Afr ican  Ser ies” ,  ad  esempio,  “Mbira”  (1981),
r icostru iva  con  due  c lavicembal i  i l  suono  de l l ’omonimo  strumento  de l lo  Z imbabwe  (un
id io fono da suonare con i  po l l ic i ) .  Con r isu ltat i  (asco ltab i l i  su Spot i fy)  notevo l iss imi.

A  quel  pezzo  s i  isp ira  “Mbira” ,  lo  sp lendido  spettaco lo  proposto  da  ALDES  e  v is to  a l
Tose l l i  d i  Cuneo i l  19 d icembre.  

Candidato  a l  premio  Ubu,  in  b i l ico  t ra  conferenza,  coreograf ia  e  concerto,  mostra  la
straord inar ia  in f luenza  de l l ’A fr ica  (e  de l la  sua  musica  in  part ico lare)  su l l ’Occ idente
co lon izzatore.  Un arr icch imento  che,  se  non cance l la  sfruttamento  e  v io lenze  present i  e
passat i ,  può  of fr ire  important i  occas ion i  d i  d ia logo,  soprattut to  quando  come  ora
l ’ in terconness ione g lobale  è anche fonte d i incomprens ion i  e  paure.

Lo  spettaco lo  vede  in  scena  un  regista/conferenziere,  Roberto  Caste l lo  (autore  ins ieme
a Renato Sart i) ,  due brave danzatr ic i  (I len ia  Romano e Susannah Iheme) e due notevo l i
mus ic is t i ,  Marco  Zanott i  e  Zam  Moustapha  Dembélé.  I l  quale,  or ig inar io  de l  Mal i ,  è
membro  d i  una  famig l ia  che  da seco l i  r iveste  i l  ruo lo  d i  “gr iot” ,  cantastor ie ,  music is t i  e
costruttor i  d i  st rument i.  
In  un  avvicendars i  d i  paro le,  suoni  e  moviment i,  “Mbira”  fa  conoscere  aspett i  poco
conosc iut i  d i  un  Cont inente  eterogeneo,  vast iss imo  e  oggetto  d i  sempli f icaz ion i
banal izzant i .

Un lavoro  i l  cu i  messaggio po l i t ico  v iene t rasmesso at t raverso la  danza e la  festa.

Trovars i  a l la  f ine  in  mezzo  a l l ’ in tero  pubbl ico  de l  Tose l l i  che  bal lava  ins ieme  agl i  art is t i
era  come  intravedere  “ in  nuce”  un  modo  d iverso  d i  v ivere  le  compless ità  de l  nostro
mondo.



Gli stati generali   (05/11/2019)

suoni e visioni

Roberto Castello, l’Africa, la danza e l’ignoranza (italiana)

di ANDREA PORCHEDDU

Abbiamo f in ito  bal lando  e applaudendo,  tutt i  ins ieme,  a l  r i tmo de l le  percuss ion i,  fe l ic i  e
content i  come a una festa.

Perché l ’ in te l l igente lavoro  Mbira,  de l la  compagnia  A ldes d i Roberto Caste l lo  ha avuto la
capac ità  d i  gu idare  i l  pubbl ico  dal la  percez ione  “ fronta le”  d ’ab itudine  a  un  “rompete  le
r ighe”  r icco  d i  energ ia  e  a l legr ia.  Da  tempo  Caste l lo  s i  occupa  d i  cu ltura  –  anz i  d i
cu lture  –  d ’Afr ica,  ben  sapendo,  tanto  per  fare  un  esempio,  che  la  so la  Niger ia,
200mil ion i  d ’ab itant i ,  ha  una  produzione  cu ltura le,  teatra le,  le tterar ia,  musica le,
c inematograf ica  sterminata.  A l lora  propr io  dal la  mancanza  d i  conoscenza,  dal
necessar io  superamento  de l  “sent ito  d ire” ,  de l  luogo  comune  ha  preso  le  mosse  i l
coreografo,  per  imbast ire  questo  spettaco lo-concerto  i ta loafr icano.  E  certo  c ’è  tanto  da
fare,  per  sconf iggere  (semmai  c i  r iusc iremo)  i l  razz ismo,  i l  pregiudiz io ,  l ’ ignoranza
tutta  i ta l iana.  Bast i  pensare  a l  recente,  ennes imo  caso  Balote l l i ,  per  renders i  conto  d i
quanto  s ia  retrograda,  ot tusa,  v io lenta,  la  prospett iva  i ta l iana.  Non  d i  tutt i ,  questo  è
vero,  ma  nemmeno  d i  poch i.  I l  popo lo  i ta l iano  è  sempre  stato  “ f ieramente  razz is ta”  –
questa la  def in iz ione  de l le  b ieche leggi  razz ia l i  fasc is te – e pare propr io  lo  s ia  ancora.

Cos ì,  con  i l  garbo  e  l ’ i ron ia  che  lo  contraddist inguono,  Roberto  Caste l lo  s i  è  preso  la
br iga  d i  r icostru ire  la  stor ia  d i  Mbira:  st rumento  musica le  t radiz ionale,  anche  genere
musica le  popolare,  or ig inar io  de l lo  Z imbabwe,  che  fu  oggetto  d i  una  strana  operaz ione.
Un  compos itore  t rascr isse  la  musica  adattandola  a  due  c lav icembal i ,  per  fare  una
aguzza  provocaz ione  a l  s is tema  musica le  europeo:  ne  venne  fuor i  una  quest ione  d i
accuse  d i  razz ismo,  d i  d ir i t t i  d ’autore,  d i  economie.  E  tut to  sopra  le  teste  de i  rea l i
protagonist i ,  i  mus ic is t i  a fr ican i.  S i  t rat ta,  a l lora,  sugger isce  Caste l lo ,  d i  r ipos iz ionars i
r ispetto  a l le  cu lture  afr icane,  saper  asco ltare,  vedere,  provare  a  capire,  studiare.
Pensando,  ad  esempio,  quanto  la  musica  de l  mondo  s ia  stata  in f luenzata  dal la  musica
nera,  f rutto  de l la  d iaspora.  B lues,  jazz,  rock,  raggae,  rap,  trap,  f ino  a l la  “c lass ica” ,
tutto  e cambiato sot to  i  nostr i  occh i  (o  orecch ie)  e non poss iamo far f inta d i  nu l la.

Cos ì  lo  spettaco lo  s i  apre  con  un  raf f inat iss imo  asso lo  de l la  braviss ima  Gise lda  Ranier i ,
incantevo lmente  suadente,  che  interpreta  i l  brano  Mbira  per  c lavicembalo:  le  st rut ture
formal i  d i  mus ica  e  movimento  s i  mesco lano,  l ’es ito  è  entus iasmante.  Po i,
accompagnate  dal la  v iv iss ima  presenza  r itmica  d i  Marco  Zanott i  a l le  percuss ion i  e  Zam
Moustapha  Dembélé  a l la  kora,  balafon  e  a l la  voce,  lo  spettaco lo  prende  i l  vo lo .  Entra
un’a lt ra  danzatr ice,  la  t rasc inante Susanna Hieme, Caste l lo  s i  r icava i l  ruo lo  d i  sorn ione
narratore  d i  questa  stor ia  d i  apertura,  d i  incontr i ,  mesco lament i.  Cresce  i l  c l ima  de l la
festa,  cresce  i l  r i tmo:  le  danzatr ic i  –  in  una  sorprendente  danza  su l  posto  –  incantano
la  p latea,  le  percuss ion i  agguantano  g l i  an imi,  e  ne l  gran  f ina le  s i  aggiunge  anche
l ’at tore e drammaturgo Andrea Cosent ino in  un apprezzabi l iss imo asso lo  a l la  t romba.

Ma  c ’è  spaz io  per  r i f le t tere  su  ch i  o  cosa  vogl iamo  essere,  su l  dove  pens iamo  s ia  i l
centro  de l  mondo  (semmai  un  centro  es is ta),  su l l ’eurocentr ismo,  su l la  spocch ia  d i  tut t i
no i,  che  s iamo  al  p iù  condiscendent i  verso  “quel le”  art i  che  vengono  dal  cont inente
afr icano.

C’è  molto  da  fare  da queste  part i ,  o lt re  a  st igmat izzare  i  cor i  da  stadio.  A ldes  c i  prova,
abbatte  qualche  muro,  crea  qualche  ponte,  sost iene  ( la icamente)  i l  lavoro  de i
Combonian i  d i  N igr iz ia .  I l  resto  sta  a l  pubbl ico,  sta  a l la  gente,  sta  a  no i,  insomma,
al l ’ impegno quot id iano che c iascuno può e deve mettere per r icordare,  sommessamente,
che se pure i  co lor i  sono tant i ,  la  razza  è una.

Un’u lt ima  cosa  da  sotto l ineare:  la  compagnia  lucchese  ha  dec iso  d i  promuovere,
ass ieme  al  Romaeuropa  Fest iva l  e  Munic ip io  Roma  III ,  una  sorta  d i  tournée  capito l ina
del  tut to  a lternat iva.  V iene  da  pensare,  come  precedente  i l lustre,  a  quando  Dar io  Fo
dec ise  d i  portare  i  suo i  spettaco l i  ne l le  case  de l  popo lo  o  ne i  c irco l i  Arc i .  E  dunque
Caste l lo  e  i l  gruppo,  o lt re  a l  bat tagl iero  Teatro  B ib l io teca  Quart icc io lo  (dove  ho v is to  lo
spettaco lo  e  ho  pure  bal lato)  è  passato  a l  Nuovo  c inema  Palazzo,  ne l  quart iere  San
Lorenzo;  po i  a l  C irco  Rosso/238 hangar de l le  art i  per  ch iudere in  be l lezza,  i l  pross imo 9
novembre,  ne l  v ivac iss imo  Spin  T ime  Labs,  oss ia  ne l  pa lazzone  Inpdap  occupato  a l
quart iere  Esqui l ino.  Una  be l la  idea,  non  so lo  per  incontrare  pubbl ic i  nuovi  e  d ivers i  ma
per  mettere  in  rete  esper ienze  d i  mi l i tanza  e  az ione  da  sempre  att ive  contro  i l
(neo)razz ismo ita l iano.

https://www.glistatigenerali.com/teatro/roberto-castello-lafrica-la-danza-e-lignoranza-italiana/   

https://www.glistatigenerali.com/teatro/roberto-castello-lafrica-la-danza-e-lignoranza-italiana/


Le Nottole di Minerva   (19/11/2019)

Recensioni

«Se  non  posso  ballare,  allora  questa  non  è  la  mia
rivoluzione»

di VALERIA VANNUCCI

Paro le  d i  Emma  Goldman,  cons iderata  la  pr ima  anarcofemminista  de l la  stor ia,  che
Roberto  Caste l lo  c ita,  f ra  i  tant i ,  su l  pa lcoscenico  gest ito  dal  co l let t ivo  Spin  Off ,
ne l l ’u lt ima  tappa  (9  novembre)  de l la  tournée  romana  d i  Mbira.  Lo  spettaco lo,  che  è
stato  annunc iato  con  una  conferenza stampa last-minute  negl i  spaz i  occupat i  de l lo  Spin
Time  Labs,  ch iude  i l  suo  v iaggio  ne l la  Capita le  propr io  dal  suo  punto  d i  partenza,  dopo
i l  Nuovo  Cinema  Palazzo,  i l  C irco  Rosso/238  Hangar  de l le  art i  e  i l  Teatro  B ib l io teca
Quart icc io lo ,  con  la  produzione  d i  ALDES  e  i l  sostegno  de l  MIBAC,  de l la  Regione
Toscana e de l  Romaeuropa Fest iva l.

«Quanto  ha  contr ibu ito  l ’A fr ica  a  renderc i  que l l i  che  s iamo?»,  smontando  pezzo  per
pezzo  quel le  certezze  convenzional i  che  vedono  la  cu ltura  occ identa le  immot ivatamente
e costantemente  super iore  r ispetto  a l le  a lt re,  Roberto  Caste l lo  r ipercorre  la  stor ia  de l la
Mbira,  termine  che  ind ica  s ia  lo  st rumento  musica le  t ip ico  de l lo  Z imbabwe  che  i l  nome
del la  musica  t radiz ionale  de l  popo lo  Shona.  Nel la  p iù  comune  prat ica  de l la  cu ltura
occ identa le,  s i  può  def in i re  qualcosa  come  un’opera  d ’arte  ne l  momento  in  cu i  è
poss ib i le  fermar la  ne l la  scr it tura  e  far la  c ircu itare  ne l  mercato.  Mbira,  in  questo  senso,
d iventa  l ’esempio  d i  un  meccanismo  che  gran  parte  de l la  cu ltura,  de l l ’a rte  e  de l la
musica  afr icana  ha  subito  ne l  corso  de l la  stor ia,  venendo  assorb ita  e  cance l lando  le
tracce  de l  suo  percorso.  L ’ in formazione  è  uno  de i  punt i  card ine:  pr ima  d i  par lare,
b isognerebbe  quanto  meno  saperne  qualcosa.  B ira  è  anche  una  de l le  feste  t radiz ional i
degl i  Shona,  che  prende  i l  nome  dal lo  st rumento  su  cu i  s i  danza  e  canta,  r ich iamo  che
travo lge  i l  pubbl ico  in  un bal lo  conc lus ivo.

Ad  apr ire  lo  spettaco lo  I len ia  Romano  con  una  danza  r itmata,  ipnot ica,  g iocosa  e
concentrata,  raccogl ie  at t ivamente  g l i  s t imol i  che  la  c ircondano  e  ne  assorbe  l ’energ ia
f lu ida  e  accentata.  Un  corpo,  un  impulso,  una  musica  che  concepisce  un  e lemento
sonoro  a l la  vo lta,  in  cu i  la  danza  reagisce  a  ogni  pungolo  come  una  mol la,  dal la  qu iete
ai  pr imi  cenni  d i  s t imolo,  per  arr ivare  a  esplodere.  Non un asso lo,  dunque, ma un corpo
musica le  e  coreograf ico  che  invade  la  scena  con  forza,  ing lobando  lo  spaz io  e  le  sue
component i,  le  percuss ion i  e  la  l imba  suonate  da  Marco  Zanott i ,  la  kora,  i l  tamanì,  la
voce  e  i l  bafa lon  an imat i  da  Zam Moustapha  Dembélé.  Quest ’u lt imo  è  un  gr iot  mal iano,
membro  d i  una  lunga  d iscendenza  d i  poet i  che  conservano  e  t ramandano  la  trad iz ione
orale.  Mbira  è una musica  profondamente ca lata  ne l  presente,  come i l  f iume che ne l suo
passare non è mai  uguale.

Quest i  sono  a lcun i  degl i  e lement i  che  rendono  lo  spettaco lo  d i  ALDES  una  prova  d i
grande  sapienza,  capac ità  tecn ica  e  profonda  sens ib i l i tà,  in  cu i  ogni  movimento  sembra
scatur ire  dal  momento  e  dal l ’atmosfera  che  invade  i  gest i ,  i  qual i  invece,  a  seconda
del le  part i ,  sono  costru it i  con  una  prec isa  met ico los ità  –  f ino  a i  sorr is i  e  a l le
sopracc ig l ia  –  oppure  lasc iano  spaz io  a  d inamiche  improvvisat ive.  Con  Roberto  Caste l lo
che,  a  metà  strada  fra  un  d iret tore  d ’orchestra,  un  cantastor ie  e  un  rapper,  d isegna
tappa  dopo  tappa  i l  percorso  d i  Mbira,  s i  scopre  che  la  musica  t radiz ionale  fu  t rascr it ta
da  un  compos itore  per  due  c lavicembal i ,  susc itando  un ’ importante  controvers ia  su l la
leg it t imità  de l la  sua  operaz ione,  senza  che  nessuno  prendesse  neanche  in  min ima
cons ideraz ione  i  d ir i t t i  degl i  un ic i  propr ietar i  poss ib i l i ,  c ioè  g l i  Shona.  Ecco  un  a lt ro
punto:  def in iz ione  e  propr ietà,  una  stor ia  che  porta  a  r i f le t tere  su l la  necess ità  tutta
europea  d i  codif icare  un  bene  per  quest ion i  d i  appartenenza,  per  prendere  possesso  d i
quals ias i  cosa  inc idendola  in  un  tempo e uno spaz io  def in it i .  I l  pr imo e i l  secondo brano
del lo  spettaco lo,  propr io  per  questo  mot ivo,  non  mettono  in  contrasto  le  due  tendenze
e,  con  l ’entrata  d i  Gise lda  Ranier i ,  rendono  vis ib i le  come  gl i  oppost i  non  s i  oppongano,
ma,  a l  contrar io ,  possano  convivere  e  i l luminars i  a  v icenda.  S i  va  avant i  con  una  sorta



di  botta  e  r isposta  coreograf ico,  in  cu i  le  danzatr ic i  costru iscono  onde d i  moviment i  che
vanno  e  vengono  ne l  r i tmo,  s i  versano  f lu idamente  ne l la  d inamica  de i  loro  corp i  e  s i
conc ludono  l ’una  ne l l ’a lt ra.  La  loro  danza  manifesta  apertamente  che  «s iamo  c iò  che
s iamo  per  quel lo  che  g l i  a lt r i  sono»,  come  sotto l inea,  tra  un  intermezzo  e  l ’a lt ro ,  la
voce aedica d i Roberto Caste l lo .

I l  razz ismo non è  ancora  morto  e  t roppi  avveniment i  recent i  lo  confermano ogni  g iorno.
Insu lt i ,  pregiudiz i ,  scene  v io lente  e  gest i  d ’od io  fanno  vergognosamente  parte  de l
quot id iano,  ne i  luoghi  e  su l le  p iat taforme  p iù  d isparate,  r ico l legab i l i  ne l  loro  ins ieme  a
un  unico  comune  denominatore:  la  macch ina  de l l ’ ignoranza.  Perché  l ’ ignoranza  è  lo
strumento  per  ecce l lenza  de l lo  sguardo  un ico,  de l la  ch iusura  a l  d ia logo  che  porterebbe
al la  conoscenza,  de l  confronto  come  via  per  scopr ire  se  stess i  ne l l ’a lter ità.  Ch i  od ia
l ’a lt ro  dovrebbe pr ima comprendere qual i  sono g l i  e lement i  che compongono l ’ ind iv iduo,
da  dove  vengono,  po iché  spesso  «capita  che  la  cu ltura  de i  conquistat i  in f luenzi  que l la
de i  conquistator i»  e  non  so lo  i l  contrar io .  Tant i  raccont i ,  r i f less ion i  e  sguardi  in  Mbira,
un  concerto  d i  musica,  danza e  paro le  che  d iventa,  a l lo  stesso  tempo,  un  manifesto  per
la  buona  accogl ienza  cu ltura le,  ve ico lato  dal le  grandi  capac ità  tecno-espress ive  d i  ogni
performer.  Anche  perché,  la  pr ima  cu ltura  da  accogl iere  è  propr io  quel la  occ identa le,
con  tut t i  i  percors i  che  hanno  contr ibu ito  a  formar la,  confutando  quei  luoghi  comuni  da
cu i  scatur iscono sens i  d i  super ior ità  e aggress iv ità  in fondate.

https://www.lenottole.com/2019/11/19/se-non-posso-ballare-allora-questa-non-e-la-mia-rivoluzione/
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Riflessioni sull’Africa

di ELISA GUZZO VACCARINO

Mbira ,  nessuno  è  mig l iore  –  cor.  Roberto  Caste l lo ,  mus.  Marco  Zanott i ,  Zam  Mustapha

Dembélé  

V ignale,  V ignale  Monferrato  Fest iva l  Sempre  impegnato  e  v ig i le  su i  tempi  che  corrono,

po lemico  e  po l i t ico,  Roberto  Caste l lo ,  a l le  sogl ie  de i  sessant ’anni  e  p iù  che  mai

battagl iero  e  gr intoso,  con  Mbira  procede  ne l  suo  cammino  dec iso  su l  terreno  de i  temi

soc ia l i ,  de l le  battagl ie  c iv i l i ,  de l le  lo t te  per muovere le  cosc ienze.

Stavo lta  i l  suo  focus  è  su l l ’A fr ica  e  su l l ’a rroganza  de l l ’Occ idente  post-co lon ia le ,  che  ne

ignora e sottovaluta la  cu ltura,  a lt ra,  d iversa,  ma non in fer iore.

L ’assunto  è  sostenuto  da  Caste l lo  s tesso  ne l  ruo lo  d i  voce  narrante.  E  soprattutto  d i

occ identa le  benevolo,  che  ha  a  cuore  la  redenzione  dai  peccat i  stor ic i  che  abbiamo

ereditato,  vo lent i  o  no lent i .  L ’Afr ica  depredata,  corrotta  dal  denaro  de i  conquistator i ,  è

la  protagonista  de l  testo,  che  Caste l lo  ha  scr it to  con  Renato  Sart i .  L ’Afr ica  è  presente

nel la  musica  (kora,  tamani,  ba lafon  e  voce).  L ’Afr ica  per  i l  momento  non  è  in  p latea.

Potrà  esserc i  da  qualche  parte  in  seguito?  Quando  g l i  a fr ican i  vorranno  asco ltare  i l

punto  d i  v is ta  progress is ta  occ identa le?  In  Mbira  –  nome  di  uno  strumento  musica le  a

lamel le  –  la  danza,  ne i  r i tmi  magist ra lmente  incorporat i ,  è  af f idata  a l le  be l l iss ime  e

vir tuose  I len ia  Romano  e  Susanna  Iheme,  donne  ( la  danza  è  sempre  ancora  donna?)  e

la  musica  agl i  uomin i  (è  sempre  ancora  cosa  de i  masch i?).  Se  Roberto  Caste l lo  vo leva

far r i f le t tere su tante quest ion i  bo l lent i ,  c i  è  r iusc ito .
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Mal d'Africa per Roberto Castello

A teatro.  I l  regista  e  coreografo  porta  con  nello  spettacolo  Mbira  la  sua  visione

civi le  e  sociale  del teatro.

di MARIATERESA SURIANELLO

Con  Mbira  Roberto  Caste l lo  sta  g irando  l ’ I ta l ia  e  dove  arr iva  scatena  feste  su l  r i tmo  d i

cant i  e  percuss ion i  d i  Marco  Zanott i  e  Zam  Moustapha  Dembélé.  Non  è  la  pr ima  vo lta

che  i l  coreografo  d i  A ldes  pone  i l  suo  lavoro  su l  conf ine  d i  l inguaggi  e  forme,

scard inandone  anche  i l  genere,  con  una  v is ione  c iv i le  e  soc ia le  de l  teatro.  Per  Mbira  s i

inventa  una provocator ia  lez ione su l l ’A fr ica,  partendo dal la  sua geograf ia:  l ’assunto è la

nostra  ignoranza  –  d i  no i  occ identa l i  e  co lon izzator i  –  in  un  appiat t imento  che  l iqu ida

con  un  gener ico  aggett ivo  –  afr icano  –  etn ie,  cu lture,  l ingue  e  d ia let t i  de i  54  d ivers i

Paes i  de l  cont inente.  E  propr io  dal la  paro la  mbira  Caste l lo  parte,  sp iegandoc i  i  suo i

s ign if icat i :  s t rumento  musica le  a  lamel le  metal l iche  de l lo  Z imbawe,  la  musica  che  esso

produce,  festa  tradiz iona le,  o lt re  a  essere  i l  t i to lo  de l  brano  d i  Kevin  Vo lans

(sudafr icano  b ianco),  che  qu i  v iene  preso  come  tra it  d ’un ion  tra  le  cu lture.  Su  queste

note,  le  paro le  d i  Caste l lo ,  scr it te  ins ieme  a  Renato  Sart i  e  con  l ’ in tervento  d i  Andrea

Cosent ino s i  a lternano a l le  prec is iss ime danzatr ic i  Gise lda  Ranier i  e  I len ia  Romano. F ino

a rompere la  f ronta l i tà  de l lo  spettaco lo  e a t ravo lgere la  sa la  in  una danza co l let t iva.

ht tps:// i lman ifesto. it /mal-dafr ica-per-roberto-caste l lo /?
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Incontro ravvicinato

La  mia  Africa,  senza  mimetismo  né  folklore.  Conversazione
con Roberto Castello

di MICHELE PASCARELLA

Il  coreografo  ha  appena  presentato  i l  fortunato  spettacolo  In  girum  imus  nocte
et  consumiur  igni  a  Maputo,  in  Mozambico,  dove ha anche  condotto  un  workshop
dedicato  agli  artisti  del  luogo.  Fra  pochi  giorni  porterà  i l  recente  concerto  di
musica,  danza  e  parole  “afr icane”  Mbira  a  Genova,  nell ’ambito  della  rassegna
Resistere e Creare .  L’abbiamo intervistato.

In  girum  imus  nocte  et  consumiur  igni  in  scena  in  Mozambico:  tre  sorprese  che
questo incontro ha generato.

Abbiamo  presentato  In  gi rum  imus  nocte  et  consumimur  ign i  nel  quadro  de l  Kinani ,  un
Fest iva l  p iat taforma  a  cadenza  b i/t r iennale  che  ormai  ha  una  dec ina  d i  anni  ed  è  i l
r isu ltato  d i  un  ser io  ed  estremamente  ef f icace  lavoro  d i  promozione  de l la  danza
contemporanea  in  Mozambico.  A  Maputo  c i  sono  coreograf i  notevo l iss imi  che  ragionano
e  agiscono  in  una  log ica  internaz ionale,  int ra  afr icana  ma  anche  extra  afr icana.  Gl i
autor i  mozambican i  in fat t i ,  per  quanto  quas i  mai  tocch ino  i l  nostro  Paese,  spesso
vengono anche  in  Europa con  i  loro  lavor i ,  o  come interpret i  o  insegnant i .  Hanno qu indi
molto  ch iaro  cosa  avviene  a l  d i  fuor i  de l  Mozambico  e  de l l ’A fr ica.  Questo  ha  costru ito
una  generaz ione  d i  autor i  e  interpret i  sorprendentemente  r icca,  capace  d i  espr imere  un
l ive l lo  tecn ico  e  d i  ideaz ione  insospettabi le .  A  Maputo  abbiamo  visto  una s ituaz ione  che
ha poco a che vedere con l ’ idea d i  Afr ica  che spesso s i  ha in  Ita l ia.

La  seconda  sorpresa è  stata  l ’accogl ienza  davvero  ca lorosa  che  i l  numeroso  pubbl ico  ha
tr ibutato  a l  nostro  lavoro,  per  quanto  molto  radica le.  Ch iacch ierando  ne i  g iorn i
seguent i ,  è  r isu ltato  ch iaro  che  non  c i  sono  stat i  equ ivoc i  interpretat iv i  dovut i  a l la
grande  d is tanza  geograf ica,  e  qu indi  anche  cu ltura le.  I  nostr i  intent i  sono  stat i
compres i  e  ca lorosamente condiv is i .  I l  che era  tutt ’a lt ro  che ovvio.

La  terza  è  stato  l ’ in teresse  che  l ’ imp ianto  i l luminotecn ico  de l lo  spettaco lo  ha  generato
nei  molt i  g iovani  l ight  des igner  e  autor i  che  f iancheggiano  questa  nascente  scena  d i
danza e teatro mozambicana.

A  Maputo  hai  condotto  un  workshop  dedicato  agli  artisti  del  luogo.  Quali
accorgimenti  ha r ichiesto,  lavorare con tale “materiale  umano”?

Ho  trovato  ot t ime  danzatr ic i  e  danzator i  d i  ogni  co lore,  molt i  de i  qual i  con  important i
esper ienze  d i  studio  o  d i  lavoro  in  Sudafr ica,  in  Europa  o  negl i  USA.  È  stato  fac i le ,
p iacevo le  e  co invo lgente  condiv idere  con  loro  la  mia  esper ienza  e  i l  mio  metodo  d i
lavoro.

Materiale  Umano  è  anche  i l  sottoti tolo  dell ’edizione  2019  della  rassegna
Resistere e Creare ,  nell ’ambito della  quale martedì  3 dicembre presenterai  i l  tuo
concerto  di  musica,  danza  e  parole  Mbira .  Tra  l ’approccio  interculturale,  che
tende  ad  accostare  le  diversità,  evidenziandole,  e  quello  transculturale,  che
ricerca  ciò  che  precede  o  comunque  costituisce  un  elemento  altro  r ispetto  al le
peculiarità  culturali ,  quale è più pertinente,  r ispetto a questa  opera?

Non par lere i  d i  intercu ltura l i tà  né  d i  t ranscu ltura l i tà.  Per  me  g l i  spettaco l i  sono  sempre
i l  f rutto  d i  un  percorso  d i  apprendimento  e  questo  è  vero  anche  per  Mbira .  Tutto  è
part ito  dal l ’osservaz ione  che  l ’arte  afr icana,  s ia  ne l le  art i  v is ive  che  in  musica  e  in
danza,  ha  in f luenzato  profondamente  l ’arte  occ identa le  de l  ‘900,  ma  raramente  g l i
autor i  che  a  le i  s i  sono  isp irat i  hanno  c itato  la  fonte.  L ’approcc io  co lon ia le  d i
s fruttamento  de l  cont inente  afr icano  insomma  ha  p iù  o  meno  consapevolmente
carat ter izzato  anche  l ’arte.  In  questo  tempo  in  cu i  ne l  nostro  Paese  s i  par la  spesso  d i
Afr ica  senza  avere  idea  d i  cosa  s ia,  Mbira  vuo le  semplicemente  evidenziare  tut to  c iò



ut i l izzando  forme e  modal ità  afr icane  senza  però  a lcun  intento  mimet ico  o fo lk lor ico.  La
forza  de l l ’arte  afr icana  der iva  dal  suo  avere  intent i  d ivers i  da  quel l i  che  an imano
stor icamente  quel la  occ identa le.  A  parte  l ’eccez ione  de l l ’E t iop ia,  in  Afr ica  pr ima
del l ’arr ivo  degl i  arabi  e  degl i  europei  non  è  mai  es is t i ta  a lcuna  forma  d i  scr it tura.  La
cu ltura  afr icana  è  profondamente  ora le  e  non  mira  a  ce lebrare  i l  gen io  d i  autor i  che
creano  opere  subl imi  pro iet tate  verso  l ’e tern ità,  ma  a  creare  opere  profondamente
calate  ne l  presente  e  soprattut to  r ivo lte  a  una  comunità  d i  cu i  l ’autore  è  parte.  Questa
è  una  d if ferenza  d i  prospett iva  che  a  uno  sguardo  fret to loso  può  sembrare  secondar ia
ma  che  ha  invece  un  ruo lo  fondamentale  ne l  determinare  i l  senso  e  i l  sapore  de l le
opere stesse.

Mbira  vuo le  insomma  rendere  innanzitutto  mer ito  a l la  cu ltura  afr icana  d i  incarnare
valor i  che  l ’arte  occ identa le  ha smarr ito ,  o  forse  non  ha mai  veramente  avuto  ne l le  sue
forme  co lte,  che  dovrebbero  essere  cons iderat i  con  un  r ispetto  d iverso  da  quel lo  che
normalmente  s i  att r ibu isce  loro.  Da questo  d iscende la  forma che lo  spettaco lo  ha f in ito
per assumere.

Definite  Mbira  uno  spettacolo  “per  piazze  e  teatri”:  in  quale  maniera  i l  lavoro  è
programmaticamente  e  concretamente  modif icabile  da  ciò  che  può  accadere,  ad
esempio,  in una piazza?

Mbira  non  cambia  a  seconda  de l le  s ituaz ion i,  sono  le  s ituaz ion i  a  mettere  i l  pubbl ico  in
un  rapporto  d iverso  con  lo  spettaco lo.  La  stessa  cosa  presentata  in  teatro  o  in  una
piazza  per  pubbl ico  non  pagante  f in isce  per  ottenere  es it i  d ivers i .  Mbira  s i  r ivo lge  a
ch iunque  abbia  vogl ia  d i  prestare  attenz ione,  s ia  che  s ia  seduto  in  teatro  e  abbia
pagato  un  b ig l ie t to ,  s ia  a l  passante  occas ionale  che  in  p ied i  in  una  p iazza  segue  lo
spettaco lo  bal lando.

 
Puoi  dare  le  tue  sintetiche  e  concrete  definizioni  di  tre  parole,  ci  rendiamo
conto,  smisurate:  esperienza,  arte,  polit ica?

L ’esper ienza  è  quel la  cosa  che  s i  accumula  facendo  e  non  può  p iù  d i  tanto  essere
trasmessa,  arte  è  quel la  cosa  che  serve  a  mantenere  la  mente  aperta  mettendo
s istemat icamente  in  d iscuss ione  tutte  le  certezze,  la  po l i t ica  è  la  responsabi l i tà  d i
c iascuno  verso  g l i  a lt r i  e  verso  i l  mondo:  è  quel la  cosa  che  ognuno  fa  ogni  vo lta  che
scegl ie  o  compie un ’az ione.

Tu  sei  innanzi  tutto  un  artista,  non  un  assistente  sociale  né  un  educatore.  In
che modo la tua arte si  nutre di  questi  temi e incontri?

Durante  la  fase  d i  preparaz ione  s i  mettono  a  fuoco  de l le  cose  che  po i  s i  prova  ad
art ico lare  in  termin i  teatra l i .  S iamo  parte  d i  un  mondo  complesso  che  costantemente
interpret iamo  e  comunich iamo.  Di  questo  mondo  fanno  parte  anche  i  sent iment i,  le
emozion i  che  c i  susc ita  c iò  che  abbiamo  intorno.  Non  credo  che  l ’a rgomento,  i l  tema d i
un  lavoro,  s ia  in  def in it iva  cos ì  importante.  I l  tema  è  c iò  d i  cu i  s i  par la  quando  s i
racconta  lo  spettaco lo.  Lo  spettaco lo  però  è  tutt ’a lt ro .  Sono  le  sce lte  l ingu ist iche  e
drammaturgiche  che  s i  fanno,  i l  modo  in  cu i  s i  art ico la  i l  d iscorso  in  gest i ,  suoni,
paro le,  immagin i  e  luc i .

Mbira  si  presenta  come  una  sorta  di  inno  al  principio  di  piacere,  al la  gioia,  al la
l ibertà.  Dal  tuo  punto  di  vista  le  persone  che  partecipano  a  questo  spettacolo
cosa r iportano nel loro quotidiano,  dell ’esperienza che vivono con voi?

Forse  b isognerebbe  ch ieder lo  a  ch i  ha  v is to  lo  spettaco lo.  Posso  so lo  d ire  che,  per  ch i
lo  interpreta,  è  forse,  f ra  tut t i  que l l i  che  ho  fat to  ne l la  mia  ormai  non breve  carr iera,  i l
p iù  p iacevo le,  g io ioso  e  l iberator io .  Spero  che,  a lmeno  in  parte,  anche  per  i l  pubbl ico
s ia  cos ì.  Credo  che  v ivere  un  momento  d i  pura  g io ia  co l let t iva  s ia  sempre  qualcosa  che
fa bene, che c i  r iconc i l ia  con una d imens ione non egocentr ica  e so l i tar ia  de l l ’es is tenza.

Marginalità  e  situazioni  social i  complesse  sono  da  moltissimo  tempo  oggetto
dell ’ indagine di molti  artist i .  Perché, secondo te?

Non  cons iderare  questa  una  r isposta,  ma  Mbira  non  è  un  lavoro  a  s fondo  soc ia le .  È  un
discorso  su  ora l i tà  e  verbal i tà  che  g iustappone  una  concez ione  de l la  v ita  personale  e
soc ia le  eminentemente  raz ionale,  pro iet tata  verso  la  costruz ione  de l  futuro  con  una
concez ione  de l la  v ita  basata  su l la  re laz ione.  È  qualcosa  che  ha  a  che  fare  con  la  s fera
art is t ica  ma anche  tant iss imo  con  quel la  soc ia le  ed  economica,  è  un  t imido  tentat ivo  d i



sugger ire  che  a  vo lte  s i  potrebbe  anche  guardare  a l le  cose  a  a l le  persone  con  occh i  e
log iche  d iverse  da quel la  che  us iamo abitualmente  e  non è  detto  che,  cos ì  facendo,  non
s i  possa  imparare  qualcosa  d i  ut i le  che  può  anche  andare  a  s f iorare  i l  modo  in  cu i  s i
v ive  la  quot id ian ità.

Quali  realtà,  in  Ital ia  o  altrove,  senti  aff ini  a  questa  vostra  r icerca?  E  quali
letture la  nutrono?

Mi  trovo  in  imbarazzo  a  menzionare  i  co l legh i  che  sento  p iù  v ic in i .  Per  quanto  r iguarda
le  let ture,  mi  nutro  d i  saggist ica  d i  autor i  come  Soj inka,  Kapusc inski,  Maryse  Condé,
Jared  Diamond,  Juval  Harar i ,  John  Reader,  Van  Reybrouck,  d i  saggist ica  economica  e
po l i t ica,  e  d i  molta  narrat iva  afr icana,  un campo sterminato e p ieno d i  sorprese davvero
meravig l iose.

Per  concludere:  c’è  un  progetto,  o  un  sogno,  afr icano che vuoi  condividere  con i
lettori  di  Gagarin Orbite Culturali?

Sì,  que l lo  d i  rendere  normale  la  presenza  de i  mig l ior i  art is t i  a fr ican i  in  I ta l ia  e  quel la
de i  mig l ior i  art is t i  i ta l ian i  in  Afr ica.  Mi  sembra  un  sogno  p ieno  d i  impl icaz ion i  pos it ive
sotto  ogni  punto d i  v is ta,  per cu i  va le  la  pena d i lavorare.

 
ht tps://www.gagar in-magaz ine. it /2019/12/incontro-ravv ic inato/ la-mia-afr ica-senza-
mimet ismo-ne-fo lk lore-conversaz ione-con-roberto-caste l lo/

https://www.gagarin-magazine.it/2019/12/incontro-ravvicinato/la-mia-africa-senza-mimetismo-ne-folklore-conversazione-con-roberto-castello/
https://www.gagarin-magazine.it/2019/12/incontro-ravvicinato/la-mia-africa-senza-mimetismo-ne-folklore-conversazione-con-roberto-castello/


MARCO ZANOTTI

Music is ta  ant iconvenzionale,  imprevedib i le ,  instancabi lmente  cur ioso  de l le  trad iz ion i  e
inc l ine  a l la  sper imentaz ione.  Marco  Zanott i  è  compos itore,  performer  e  producer,
predi l ige  la  batter ia  e  le  percuss ion i  ma  s i  r i t rova  in  mano  strument i  d ivers i ,  rea l i  o
inventat i ,  co i  qual i  comunica  con i l  pubbl ico  e dà espress ione a l la  sua musica.
E ’  fondatore  e  d iret tore  de l la  Class ica  Orchestra  Afrobeat  con  la  quale  regist ra  t re
album (feat .  Seun  Kut i ,  Sekouba  Bambino,  Baba  S issoko  e  Njamy  Sitson)  e  partec ipa  a
important i  fest iva l  internaz ionale t ra i  qual i  Glastonbury-UK.  
Suona  con  i l  t r io  d ’ improvvisaz ione  Mothra  モスラ ,  in  duo  con  Fabio  Mina  e  con  i l  gr iot
Jabe l  Kanuteh (Gambia),  o lt re  che  con  Cumbia  Poder  (Co lombia),  Del  Barr io  (Argent ina)
e Regional  Matuto  (Bras i le).  
Co l labora  ed  ha  co l laborato  con  numeros i  music is t i ,  art is t i  e  cor i  in  Ita l ia  e  a l l 'estero,
af f iancando  la  produzione  art is t ica  ad  una  costante  r icerca  d i  st imol i  e  suoni,  con
frequent i  v iaggi  soprattutto  in  Afr ica  e America  Lat ina.
Nel  2012  ha  tradotto  e  curato  l’ediz ione  ital iana  della  biografia  di  Fela  Kuti  (Arcana  ed.).
Collabora stabilmente con le compagnie Fantateatro e Magnifico Teatrino Errante e t iene da
una decina d'anni un laboratorio sperimentale permanente chiamato Officina del Ritmo.  
Nel  2019  esce  l 'a lbum  di  debutto  d i  Cucòma  Combo  (B lack  Sweat  Rec),  nuova  creatura
or ig inale  de l  po l is t rument is ta romagnolo,  mentre sono  in  produzione  Ref lexio ,  un lavoro
autobiograf ico  ins ieme  al l ’art is ta  Gaia  Carboni,  lo  spettaco lo  d i  danza/teatro/musica
Mbira  con  le  coreograf ie  d i  Roberto  Caste l lo  (ALDES)  e  i l  progetto  Off ic ina  de l  R itmo:
conexiòn Buenos A ires  d i  cu i Zanott i  è coord inatore ne l l 'ambito  d i  Ravenna Fest iva l.
Inf ine  escono  ne i  fest iva l  e  ne l le  sa le  c inematograf iche  due  f i lm  a  cu i  co l labora
recentemente  per  la  co lonna  sonora:  Gauguin  a  Tahi t i ,  i l  paradiso  perduto  (Nexo
Dig ita l)  e  i l  f i lm-documentar io  The Pamoja Odyssey .

www.marcozanott i .com   

MOUSTAPHA DEMBÉLÉ “ZAM” – GRIOT DEL MALI

Un  music is ta  po l is t rument is ta,  cantante  e  compos itore,  ma  anche  un  art ig iano  che
costru isce  g l i  st rument i  t rad iz ional i .  Lo  è  per  d iscendenza  famil iare,  in fat t i  è  un  gr iot ,
c ioè  una  importante  f igura  afr icana  che  s i  può  t radurre  come  “cantastor ie”  e
“mediatore”,  ma  in  Afr ica  lo  def in iscono  «art ig iano  de l la  paro la»  e  «portatore  d i  pace».
I  pr inc ipal i  s t rument i  musica l i  de l  gr iot  non  sono  percuss iv i ,  ma  melodic i  e  poco
conosc iut i  in  Europa:  la  kora e i l  ba lafon.  
Kora  e  balafon  vengono  costru it i  seguendo  r itual i  sacr i  per  i l  r ispetto  de l la  Natura  e
sono  asso lutamente  necessar i  per  la  ce lebraz ione  de l le  cer imonie  ne l le  etn ie  de l l ’A fr ica
Occ identa le.  A lcun i  music is t i  s i  spec ia l izzano  ne l l ’uso  degl i  s t rument i  a  corda  come  la
kora  e  a lt r i  in  que l l i  melodico-percuss iv i  come  i l  ba lafon.  Poch iss imi  in  Europa  suonano
a l ive l lo  profess ional i  entrambi.
Moustapha  è  nato  e  cresciuto  in  Mali,  in  una  famiglia  della  casta  dei  griot,  appartenente
all ’etnia  Bwa  ed  è  quindi  stato  da  sempre  circondato  dalla  Musica.  Ha  avuto  così  la
possibil ità  e l’abil ità  di  dedicarsi  a tutt i  gli  strumenti,  dalle  percussioni (tamani,  calebasse,
barà, djembé) al balafon, fino a quelli  a corda, come kora e n’goni. 
Apprende  dal  padre,  zii  e  fratello  le  antiche  tecniche  di  costruzione.  Questa  attività
artigianale  si  è  strutturata  a  Ségou,  sua  città  natale,  anche  come  atelier  di  produzione  di
strumenti  musicali  professionali.  Questo atelier  è  uno dei  progetti  dell’associazione  “Nanalé”
che Moustapha ha fondato in Mali e che si occupa di istruzione,  microcredito, lavoro, orto ed
educazione alimentare, e fino al 2012 anche di viaggi di turismo responsabile.
Vivendo  in  Italia  dal  2011,  ha  voluto  comporre  musica  partendo  da  quella  della  sua
tradizione,  ma  affiancando  l’uso  di  strumenti  occidentali  e  collaborando  con  musicist i
italiani.  Pubblica il  cd album “Nanalè” con il  chitarrista Marco Ponta: nanalé è il  “volo della
rondine” tra Europa e Africa, è un ponte tra culture con la musica come linguaggio. 
Suona  in  numerosi  festival  e  collabora  con  vari  art ist i  ital iani  ed  internazionali  suonando
all 'Auditorium Parco della  musica di Roma, al  Teatro Massimo di Palermo, al  festival  “Come
to my home” a  Lucca e al  Theatre  Royal  di  Marrakech e a Casablanca. 
Ha partecipato alla  torunée italiana dello spettacolo prodotto dal Teatro Rossetti di Trieste in
cui recita,  suona e canta.  Collabora  con attori  per l’accompagnamento musicale  in  spettacoli
teatrali e frequentemente con varie tipologie di artisti, in cui la musica si presta a mostre ed
esibizioni.  Tra  queste  collaborazioni  quella  con  il  pittore  e  scultore  Roberto  Barberi,  genera
un nuovo cd album “Camaiore-Timbouctu A/R – Zam Moustapha Dembélé & Friends” in cui gli
strumenti  del  griot  si  affiancano  a  strumenti  particolari  di  altre  origini  (arpa,  violoncello,
hang pad, tromba, ecc.) suonati da una selezione di musicisti residenti in Toscana.
Ha partecipato ai documentari “Fino a Timboctu” e Vita sotto al mango” sul Mali.
Svolge  in  Italia  concerti,  incontri  culturali,  corsi,  stage  sul  ritmo,  laboratori  musicali
sull ’ intercultura, musicoterapia per disabili,  per scuole, conservatori,  teatri,  associazioni. 

www.dembele. it    

http://www.dembele.it/
http://www.marcozanotti.com/


ILENIA ROMANO

Si laurea presso l ’Accademia Nazionale d i  Danza d i  Roma co l  mass imo de i  vot i  e  la  lode.
La  sua  formazione  s i  estende  dal la  tecn ica  c lass ica  a i  l inguaggi  de l la  danza
contemporanea a l le  art i  marz ia l i  in terne.  
A i  suo i  esord i  da  interprete  ne  La  Compagnia  de l l ’AND  s i  confronta  personalmente  con
art is t i  in ternaz ional i :  P ina  Bausch,  Cr is t iana Morgant i ,  Jacopo Godani,  Wayne McGregor,
Ismael  Ivo,  Robyn Or l in .  
Danza po i  per  Les gens d 'Uterpan, Micha Van Hoecke,  DEOS Giovanni  D i C icco.  
At tualmente  co l labora  in  qual i tà  d i  danzatr ice  con  la  Compagnia  Adr iana  Borr ie l lo ,  con
ALDES  Roberto  Caste l lo  e,  come  danzatr ice  e  ass is tente  con  la  Compagnia  Zappalà
Danza.  L ’ interesse  per  la  d imens ione  musica le  de l  movimento  porta  a l l ’ incontro
performat ivo  con  i  mus ic is t i:  A l f io  Ant ico,  Pucc io  Castrogiovanni,  Car lo  Condare l l i ,
C laudio  R iggio  e a lt r i .
Dal  2015  è  art is ta  assoc iata  a  Scenar io  Pubbl ico/CZD  Centro  Nazionale  d i  Produzione
del la  danza  (“OneWomanClichéShow”,  “1+1  in  3X3.  Istantanee  d ’agosto”,  “ I l  Carnevale
degl i  an imal i .  Parata  danzante d i  v iz i  e  v ir tù” ,  Progetto ON TIME).
Olt re  a l  percorso  d ’autr ice  e  interprete  s i  dedica  a l la  t rasmiss ione  d i  prat iche  d i
movimento r ivo lte  a profess ion ist i ,  amator i ,  bambin i.

GISELDA RANIERI

Gise lda  è  danzatr ice  e  coreografa.  E ’  laureata  in  Disc ip l ine  de l lo  Spettaco lo  e
spec ia l izzata in  Danza presso i l  DAMS di Bo logna.
Dal  2008  s i  occupa  d i  compos iz ione  is tantanea  co l laborando  con  music ist i  naz iona l i  e
internaz iona l i .  Fondamental i  g l i  incontr i  con  Kat ie  Duck,  Ju lyen  Hami lton  per  la
compos iz ione  is tantanea,  Domin ique  Dupuy  per  la  poes ia  de l  gesto  e  Cosmin  Manolescu
con  cu i  co l labora  per  i l  progetto  europeo  t r ienna le  E-MOTIONAL  Reth inking  Dance  e  i l
tour europeo d i  Fragi le .
I  suo i  lavor i  s i te-spec if ic  in  tempo  reale  sono  osp itat i  in  luoghi  come  la  Gal ler ia  degl i
Uf f iz i  d i  F irenze,  mentre è docente invitata a l l ’Accademia d i Brera (Mi lano).
Ne l  2010  in iz ia  a  co l laborare  come  interprete  con  ALDES  d i  cu i  è  art is ta  assoc iata  dal
2015.
I l  suo  pr imo  so lo  i…i…io?!  in  co l laboraz ione  co l  percuss ion ista  E l ia  Morett i  è  premiato
per  la  mig l ior  reg ia  a l l ’ACT  Fest iva l  (B i lbao)  ed  entra  a  far  parte  de l  network
internaz iona le IYMA.
I l  succes ivo  T.I .N.A.  v ince  Supernova/19  (Perg ine)  ed  è  se lez ionato  per  Vetr ina
Ant icorp i/19.
I l  progetto  partec ipat ivo  e  human  based  HO(ME) ,  in  co l laboraz ione  co l  co l lett ivo  i ta lo-
tun is ino  Corps Citoyen, è  ospitato  a  Val letta  Capita le  de l la  Cultura  Europea/18 e CROSS
Fest iva l/19.
Ranier i  è  autr ice  se lez ionata  dal  Network  Ant icorp i  XL  per  le  az ion i  Res iDance/20  e
Prove  d ’Autore/20.
I l  2020 apre per  Ranier i  la  fase d i  esp loraz ione coreograf ica de i  format i  d ig ita l i .
L’approcc io  assurdo  e  iron ico  che  carat ter izza  le  sue  creaz ion i  analog iche  s i  t raduce  ne l
progetto  IsaDora  –  The  Tic  Tok  Dance  Project ,  v inc itore  d i  Res idenze  Dig ita l i/20  e
real izzato in  co l laboraz ione co l  soc ia l  media  manager S imone Pac in i.
Dal la  co l laboraz ione  co l  co l lett ivo  DIANE,  nasce  i l  p iù  int imista  RE_PLAY/Wire less
Connect ion ,  v inc itore  de l  bando  d i  produzione  St i l lD ig ita l/21:  una  creaz ione
coreograf ica  tra  v ideo  e  d ig ita le  che  non  r inunc ia  a l la  vena  iron ica  ne l  cont inuo  g ioco
tra rea ltà e f inz ione.
Anche  l ’u lt imo  so lo  RE_PLAY,  sostenuto  da  Res i-Dance  (2019-20)  e  se lez ionato  per  la
sez ione  stud ios  de l la  NID/21,  indaga  i l  rapporto  co l  d ig ita le  att raverso  i l  b inomio
distanza/vic inanza e presenza/assenza.

www.a ldesweb.org
gise ldaran ier i .com

SUSANNH HIEME

Nasce  a  F irenze  ne l  1985  dove  s i  forma  in  danza  moderna  e  contemporanea  con
insegnant i  qual i  Samuele  Card in i,  Mar ina  Giovannin i, ,  Monica  Baroni.  Success ivamente
s i  perfez iona  in  Ita l ia  e  a l l ’estero,  in  part ico lare  studiando  in  Israe le  presso  la  Kibbutz
Contemporary  Dance  Company.  Intraprende,  a lt res ì,  un  percorso  d i  sper imentaz ione
nel l ’uso de l la  voce e ne l teatro f is ico.
Lavora  in  qual i tà  d i  interprete  con  compagnie  e  art is t i  i ta l ian i  e  internaz ional i  qual i:
Mar ina  Abramovic ,  Jérome  Bel,  Roberto  Caste l lo  e  A ldes,  Ar ie l la  V idach,  Zaches  Teatro,
Compagnia  Krypton d i  Giancar lo  Cauterucc io .  
E ’  co-fondar ice  de l  co l let t ivo  art is t ico  Gruppo  M.U.D.  -  nato  ne l  2015  –  co l  quale  s i
dedica  ad  un  lavoro  d i  r icerca  interd isc ip l inare  in  co l laboraz ione  con  danzator i ,  at tor i ,
mus ic is t i  e  art is t i  legat i  a l le  art i  v is ive.
T iene  laborator i  d i  teatro  e  movimento  e  lavora  in  qual i tà  d i  t ra iner  ne l l ’Ass.  Centro  d i
Creaz ione  e  Cultura  (g ià  Fabbr ica  Europa),  co l laborando  con  la  rete  europea  d i
educaz ione non fomale  Roots&Routes,  che s i  occupa d i cu ltura l  d ivers ity  e  inc lus ione.  

https://giseldaranieri.com/
http://www.aldesweb.org/


RENATO SARTI

Dopo  l ’esord io  a l  Teatro  Verd i  con  la  grande Margher ita  Wal lmann,  s i  forma con  Giorg io
Streh ler  a l  P icco lo  Teatro d i  Mi lano  e a l  Teatro de l l ’E l fo  con Gabr ie le  Salvatores,  E l io  De
Capitan i,  Ferd inando Bruni  e  fa  parte  de l la  mit ica  compagnia  d i  Comedians ,  con  Claudio
Bis io ,  Anton io  Catan ia,  S i lv io  Or lando,  Bebo  Stort i ,  Pao lo  Ross i,  Gig io  A lbert i  e  Gianni
Pal lad ino.
Dal  1987  consegue  d ivers i  premi  come  drammaturgo:  I.D.I . ,  Val lecors i ,  R icc ione,
Gassman,  Anima.  Nel  1991  Giorg io  Streh ler  mette  in  scena  L ibero  e  ne l  1992  Mass imo
Castr i  è  i l  reg ista d i  Ravensbrück  con Valer ia  Mor icon i.
Ne l  1995,  a l l ’ in terno  de l la  R is iera  d i  San  Sabba  a  Tr ieste,  è  ideatore  e  regista  de  La
memoria  de l l ’o f fesa ,  le ttura  scen ica  con,  t ra  g l i  a lt r i ,  Giorg io  Streh ler,  Pao lo  Ross i,
Moni  Ovadia,  Omero Antonutt i ,  Bebo Stort i ,  Mar isa  Fabbr i,  Barbara Valmor in.
Nel  2002 fonda a Niguarda,  ne l la  per i fer ia  milanese,  i l  Teatro de l la  Cooperat iva,  con cu i
ha  messo  in  scena  numeros i  suo i  test i  (Mai  Mort i ,  La  nave  fantasma,  Io  santo  tu  beato
e  Ote l lo  spr itz  con  Bebo  Stort i;  Nome  di  battag l ia  L ia;  Chicago  Boys;  Mur i  e  Gor la
fermata  Gor la  con  la  grande  Giu l ia  Lazzar in i;  Mat i lde  e  i l  t ram  per  San  Vi ttore  con
Maddalena  Cr ippa  e  Debora  V i l la)  e  a lt r i  spettaco l i  f ra  i  qual i  R it ter,  Dene  e  Voss  d i
Thomas  Bernhard,  Coppia  aperta  quas i  spalancata  con  A lessandra  Faie l la  e  Bart leby  d i
Herman Melv i l le .  
Queste produzion i  hanno c ircu itato in  tut ta Ita l ia  e  sono state ospitate da teatr i  come I l
P icco lo ,  l ’E l fo  e  i l  Franco  Parent i  d i  Mi lano,  l ’ Ind ia,  l ’E l iseo  e  i l  Val le  d i  Roma,  i l  Teatro
Greco  Ant ico  d i  S iracusa,  i l  Soc ia le  d i  Bergamo,  l ’Ar iosto  d i  Reggio  Emil ia  e  dai  fest iva l
Mit te l fest ,  Santarcangelo,  Ast i .  I  me ciamava  per  nome:  44.787  e  Nome di  battagl ia  L ia
sono stat i  rappresentat i  a l la  Sala  de l la  Lupa d i Montec itor io .
In  quest i  anni  Sart i  ha  co l laborato  con  d ivers i  attor i  e  reg ist i  de l  mondo  de l  teatro,  tra
cu i  Dar io  Fo e Franca Rame, Enzo Jannacc i,  Pao lo  Bonace l l i  e  Franco Però.  
E l io  De  Capitan i  ha  messo  in  scena  e  rec itato  con  lu i  in  Gol i  Otok ,  produzione  Teatro
del l ’E l fo .  
Come  regista  e  autore  d i  teatro  comico  ha  lavorato  con  A le&Franz,  F lavio  Oregl io ,  Max
Pisu,  per  Ze l ig  e  Che  tempo  che  fa.  Ne l  2009  è  regista  e  coautore  de l  monologo  Sul la
strada ancora  con Pao lo  Ross i.
Per  la  sua  att iv ità  Sart i  ha  r icevuto  l ’Ambrogino  d ’Oro  e  i l  Premio  Is imbardi,
r ispett ivamente  dal  Comune  e  dal la  Provinc ia  d i  Mi lano,  i  Premi  Henr iquez  e  Hystr io ,
at testat i  da parte de l l ’Assoc iaz ione  Nazionale  Ex Deportat i  e  de l l ’Assoc iaz ione  Nazionale
Part ig ian i  e  una  medagl ia  commemorat iva  dal  Pres idente  de l la  Repubbl ica  per  Nome  di
battagl ia  L ia.

http://www.teatrode l lacooperat iva. it   

http://www.teatrodellacooperativa.it/


ROBERTO CASTELLO

Roberto  Caste l lo  (1960),  studia  danza a  Tor ino  e  a  New York  e  ne i  pr imi  anni  ’80  danza
a Venezia  ne l “Teatro e danza La Fenice d i  Caro lyn Car lson”.  
La  sua att iv ità  d i  coreografo  in iz ia  ne l  1983  para l le lamente  a  que l la  d i  v ideo  maker  con
“Un tetto  sopra la  testa”.
Ne l  1984,  è  tra  i  fondator i  d i  Sosta  Pa lmiz i ,  compagnia  per  la  qua le  co-coreografa  e
danza  ne  “I l  Cort i le”  (1985)  –  Premio  spec ia le  Ubu,  e  in  tut te  le  produzion i  co l lett ive
success ive.
Ne l  1991  lasc ia  Sosta  Palmiz i ,  rea l izza  l ’asso lo  “Enc ic lopedia”  e  f irma  a lcune
coreograf ie  per  la  Compagnia d i Ba l let to  de l  Teatro Regio  d i  Tor ino.
Ne l  1993  fonda  ALDES  con  cu i  conduce  sper imentaz ion i  tra  danza,  art i  v is ive  e  nuove
tecno logie  e rea l izza  numerose  produzion i  teatra l i  e  non. Fra le  pr ime rea l izzate:“S iamo
qu i  so lo  per  i  so ld i”  (1994-1995),  “B ioscu lture”  (1998),  insta l laz ione  mult imedia le
modulare  per  spaz i  espos it iv i ,  ” I l  fuoco,  l ’acqua,  l ’ombra”  (1998),  spettaco lo-
insta l laz ione  in  co l laboraz ione  con  Studio  Azzurro,  “Le  avventure  de l  S ignor  Quixana”
(1999/2000 – Premio Danza & Danza)  in  co l laboraz ione con Pao lo  Atzor i .
Ne l  2002  real izza  i l  pr imo  cap ito lo  de l la  decalogia  “I l  mig l iore  de i  mondi  poss ib i l i”
(Premio  Ubu 2003,  mig l ior  spettaco lo  sez ione  teatro-danza e  Segna laz ione  Spec ia le  TTV
Ricc ione  per la  v ideo  documentaz ione  de l la  parte II I  de l  progetto  -  “Racconta”  a  cura  d i
Stud io  Azzurro).
Ne l  2008,  a  Capannor i  (LU),  dà  v ita  a  “SPAM!  -  rete  per  le  art i  contemporanee”,  centro
di  produzione  coreograf ica  che  da  a l lora  ospita  res idenze  art is t iche,  workshop,  stag ion i
mu lt id isc ip l inar i  e at t iv ità d idatt iche.
Ne l  2010  cura  le  coreograf ie  d i  “V ien i  v ia  con  me”,  la  s tor ica  trasmiss ione/evento  d i
Faz io  e Sav iano per Rai  3.  
Ne l 2011 crea Carne Tr ita – concerto per voce e danza.
Ne l  2013  cura  le  coreograf ie  d i  due  f i lm-insta l laz ion i  d i  Peter  Greenaway:  “The  Lucca
Towers”  e  “The Dance of  Death”.
Ne l  2015  debutta  con  “In  g irum  imus  nocte  et  consumimur  ign i”,  spettaco lo  che  ha
toccato  i  maggior i  fest iva l  europei,  e  con  “Trattato  d i  economia  -  coreocabaret
confus iona le  su l la  d imens ione  economica  de l l 'es istenza”  ( in  duo  con  l 'at tore  Andrea
Cosent ino).  Ne l lo  stesso anno cura  le  coreograf ie  per La Notte de l la  Taranta.
Ne l 2017 fonda i l  b log “93% - mater ia l i  per una po l i t ica non verba le”  una p iat taforma d i
r i f less ione,  confronto,  e  scambio d i  mater ia l i  su l  l inguagg io non verbale,  su l la  festa,  su l
bal lo,  su l potenzia le  po l i t ico  de l corpo e de i  comportament i.
Ne l  gennaio  2019  r iceve  i l  Premio  Spec ia le  Ubu  2018  per  i l  'progetto  ALDES:  “Per  i l
costante  lavoro  d i  r icerca  coreograf ica  un ito  a l la  r icerca  d i  nuov i  pubbl ic i  e  per  aver
dato  v ita  ad  un  v iva io  d i  ta lent i  ne l  campo  de l la  danza  contemporanea  che  è  d ivenuto
r i fer imento  a  l ive l lo  naz ionale  e  ha  saputo  creare  una  c i f ra  art is t ica  r iconosc ib i le ,  ma
non ancorata a l la  s ingo la  poet ica d i  un un ico art is ta”.
Ne l  2019  debutta  con  “Mibra”,  concerto  d i  mus ica  e  danza  per  p iazze  teatr i ,  candidato
nel la  terna de i  f ina l is t i  de l  premio Ubu come mig l io re spettaco lo  d i  danza de l l ’anno.
Ne l  novembre  2021  debutta  con  “Inferno”,  progetto  d i  coproduzione  internaz iona le  che
parte  da  una  rete  d i  rea ltà  f rances i  (Centre  Coréographique  Nat ional  de  Nantes  e
Théâtre  des  13  Vents  d i  Montpe l l ier)  e  co invo lge  a lcun i  important i  ent i  i ta l ian i  (Fest iva l
Romaeuropa e Fondaz ione TPE - Teatro P iemonte Europa).

Dal la  seconda metà deg l i  anni  ’90  idea  e  cura  man ifestaz ion i  e  progett i  t ra  cu i:  “Strade
Contemporanee”  (1997/1999),  “R izoma”  (2004/'05/ '07),  “Tempi  d i  Reazione”
(2008/ '09/ '18/ '19),  “Short  Formats”  (2009),  “La  Festa  de l  presente”  (da l  2012),  “R ing”
-  fest iva l  internaz ionale  d i  performance  /  danza  /  arte  (2014),  “L ive  Dance  Club”
(2017/2018),  Wonder Women (2019),  “Tempi Modern i”  (2020/2021/2022).

F in  dagl i  ann i '80 t iene laborator i  e seminar i ,  f ino ad att ivare,  ne l  2005, i l  pr imo “Corso
di  coreograf ia  d ig ita le”  presso  l 'Accademia  d i  Be l le  Art i  Brera  d i  Mi lano,  dove  ha
insegnato f ino a l  2015.

Si  è  sempre  battuto  in  tutte  le  sedi  per  i l  r iconosc imento  de i  d ir i t t i  de l la  danza
contemporanea e per un s istema de l lo  spettaco lo  equo, e f f ic iente e sosten ib i le .

Ne l  2021  pubbl ica  “Trat tato  d i  economia.  R if less ion i  semiser ie  su l la  d imens ione
economica  de l l ’es is tenza”,  scr it to  a  4  man i  con  Andrea  Cosent ino  per  le  ed iz ion i
A lt reconomia  e  partec ipa  a l la  pubbl icaz ione  de l  testo  “Nel  mig l iore  de i  mond i  poss ib i l i .
Intorno  a l l 'opera  d i  Roberto  Caste l lo”  curato  da  Valent ina  Valent in i  ins ieme  a  Chiara
Pirr i  e  Valer ia  Vannucc i,  che  cont iene  contr ibut i  d i  cr i t ic i  e  s tudios i  (o lt re  a l le  curatr ic i:
A.  Pontremol i ,  E .  Cas in i  Ropa, M.  Mar ino,  G. Graz ian i,  A.  Bert inet to,  D.  B las i,  G.  R izza).

www.a ldesweb.org      
www.novantatrepercento. it     

>  Documentario  video  "Danze  nel  presente.  Roberto  Castello  1993-2013"  (dur.:  1h-30  -
anno 2013), a cura di Graziano Graziani e Ilar ia Scarpa: https://vimeo.com/249564005
> Presentazione di “Nel migliore dei mondi possibili. Intorno all'opera di Roberto Castello” a cura
di  Andrea  Porcheddu  su  Gli  Stati  Generali  (nov.  2021):www.glistatigenerali.com/teatro/la-
danza-di-roberto-castello-e-aldes-in-un-libro       

http://www.glistatigenerali.com/teatro/la-danza-di-roberto-castello-e-aldes-in-un-libro
http://www.glistatigenerali.com/teatro/la-danza-di-roberto-castello-e-aldes-in-un-libro
https://vimeo.com/249564005
http://www.novantatrepercento.it/
http://www.aldesweb.org/


ALDES

ALDES  è  un ’assoc iaz ione  d i  art is t i  e  operator i  cu ltura l i  che  da l  1993,  sotto  la  d irez ione

di  Roberto  Caste l lo,  produce  e  promuove  opere  d i  sper imentaz ione  coreograf ica  con

part ico lare  at tenz ione  a l le  forme  d i  conf ine  fra  danza  e  art i  v is ive,  danza  e  nuove

tecno logie,  danza  e  teatro,  rea l izzando  spettaco l i ,  v ideo,  insta l laz ion i,  performances  e

man ifestaz ion i  che  hanno  come  oggetto  i l  corpo,  i l  mov imento  e  la  loro

rappresentaz ione.

A  part ire  dal  2008  in  prov inc ia  d i  Lucca  ALDES  da  v ita  a  “SPAM!  rete  per  le  art i

contemporanee”  ospitando  res idenze  e  una  programmazione  mult id isc ip l inare  d i

spettaco l i ,  workshop, at t iv ità d idatt iche,  incontr i .

Ne l  2017  crea  e  cura  i l  b log  “93%  –  mater ia l i  per  una  po l i t ica  non  verbale” ,  una

piat taforma d i r i f less ione,  confronto,  e  scambio  d i mater ia l i  su l  l inguaggio  non verbale.

Nel  2018  ALDES  r iceve  i l  Premio  Ubu  spec ia le  “per  i l  costante  lavoro  di  r icerca

coreograf ica  un i to  a l la  r icerca  di  nuovi  pubbl ic i  e  per  aver  dato  v i ta  ad  un  v iva io  d i

ta lent i  nel  campo  de l la  danza  contemporanea  che  è  d ivenuto  r i fer imento  a  l ive l lo

nazionale  e  ha  saputo  creare  una  c i f ra  art is t ica  r iconosc ib i le ,  ma  non  ancorata  a l la

s ingo la poet ica d i  un un ico art is ta.”

Gl i  autor i  sostenut i  f ino  ad  oggi:  S i lv ia  A lfe i ,  Mass imi l iano  Barach in i,  Cater ina  Basso,

Roberto  Caste l lo,  Marco  Chenevier,  Andrea  Cosent ino,  Francesca  Foscar in i ,

foscar in i:nard in:dagost in,  Giorg ia  Nardin,  A l ine  Nar i,  Stefano  Questor io,  Gise lda

Ranier i ,  I rene Russo l i l lo,  Ambra Senatore,  G iacomo Verde,  Francesca Zaccar ia.

ALDES  è  sostenuta  da  MIC  –  Min is tero  de l la  Cultura,  Regione  Toscana  /  S is tema

Regiona le  de l lo  Spettaco lo,  Comune  d i  Capannor i,  da l la  Fondazione  Cassa  d i  R isparmio

di Lucca e dal  2013 è Res idenza Art is t ica  ne l quadro de l la  legge toscana per la  cu ltura.

 

www.aldesweb.org    

www.novantatrepercento. it     

http://www.novantatrepercento.it/
http://www.aldesweb.org/

