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La pièce di Ema nue le Al dro van di, Al lar mi!, è pub bli ca ta pres so le
PUM, nella col la na « nou vel les.scènes- Italien » ed è stata rap pre sen‐ 
ta ta dalla com pa gnia uni ver si ta ria « I Chias so si », con la regia di Jean- 
Claude Ba stos, nell’am bi to del fe sti val Universcènes 2018. L’in ter vi sta
è stata or ga niz za ta in oc ca sio ne della ve nu ta del dram ma tur go a Tou‐ 
lou se, il 10 apri le 2018, alla li bre ria « Om bres Blan ches ».

1

Pre sen ta zio ne dell’au to re
Nato a Reg gio Emi lia nel 1985, dopo la lau rea trien na le in Fi lo so fia a
Parma con una tesi sul fi lo so fo Ri chard Rorty e la lau rea spe cia li sti ca
in Let te re a Bo lo gna con una tesi in let te ra tu ra tea tra le su Sa muel
Bec kett, nel 2009 si tra sfe ri sce a Mi la no per stu dia re dram ma tur gia
alla Ci vi ca Scuo la di Tea tro Paolo Gras si, dove stu dia fra gli altri con
An to nio Ta ran ti no, Vi ta lia no Tre vi san, Ti zia no Scar pa.

2

Nel 2012 torna a Reg gio Emi lia e ini zia a col la bo ra re con il Cen tro
Tea tra le MaMiMò, la vo ran do a varie pro du zio ni della com pa gnia, di‐ 
ret te da Marco Mac cie ri. Nello stes so anno vince il « Pre mio Na zio na‐ 
le Luigi Pi ran del lo » con Felicità e ri ce ve la se gna la zio ne al « Pre mio
Hy strio » con Fun zio na me glio l’odio.

3

Nel 2013 con Ho mi ci de House vince il più im por tan te ri co no sci men to
ita lia no per la nuova dram ma tur gia, il « Pre mio Ric cio ne Pier Vit to rio
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Ton del li  », e i suoi testi ini zia no a es se re rap pre sen ta ti in nu me ro si
tea tri ita lia ni. Nel 2015 è fi na li sta al « Pre mio Ric cio ne » e al « Pre mio
Sce na rio » con Scu sa te se non siamo morti in mare, al « Pre mio Te sto‐ 
ri » con Al lar mi! e vince il « Pre mio Hy strio » con Far fal le.

La vo ra con nu me ro si ar ti sti e com pa gnie, scri ven do anche adat ta‐ 
men ti, tra du zio ni e dram ma tur gie col let ti ve. La vo ra con vari tea tri e
dal 2016 ini zia a col la bo ra re con ERT – Tea tro Na zio na le dell’Emi lia
Ro ma gna. Par te ci pa a vari fe sti val na zio na li e in ter na zio na li, col la bo ra
con l’Opera di Pe chi no, scri ve al cu ni brevi testi per l’even to « Musei a
Cielo aper to » or ga niz za to in oc ca sio ne dell’EXPO di Mi la no, fa parte
del pro get to « Con nec tions » or ga niz za to dal Tea tro Litta in col la bo‐ 
ra zio ne con il Na tio nal Thea tre di Lon dra, viene scel to come au to re
ita lia no per l’« Obra dor d’Estiu » della Sala Bec kett di Bar cel lo na con
Simon Ste phens. È fra gli au to ri se le zio na ti nel 2017 per far parte con
altri au to ri di otto paesi eu ro pei di « Fa bu la mun di », un pro get to di
coo pe ra zio ne tra tea tri, fe sti val e or ga ni smi cul tu ra li, la cui mis sio ne
è la tra du zio ne e la cir co la zio ne dei testi, la loro pub bli ca zio ne così
come l’or ga niz za zio ne di ma ster class o dram ma tur gie col let ti ve.

5

Da qual che anno as so cia alla sua attività di au to re quel la di dra ma‐ 
tur go e di in se gnan te di scrit tu ra tea tra le.

6

I suoi testi sono pub bli ca ti in Ita lia da CUE Press e sono tra dot ti in in‐ 
gle se, te de sco, fran ce se e ca ta la no.

7

In ter vi sta
Gio van na Mon ter mi ni: Il testo di Al lar mi! non è un’idea tua, spon ta‐ 
nea di cia mo, ma ti è stato com mis sio na to da un tea tro. Com’è scri ve‐ 
re su com mis sio ne su un ar go men to così de li ca to?

8

Ema nue le Al dro van di: Bi so gne reb be apri re una pa ren te si su cosa
siano le « idee spon ta nee ». Un qual che sti mo lo da parte dell’ester no
c’è sem pre, che sia un fatto di cro na ca in grado di su sci ta re un pen‐ 
sie ro ina spet ta to, una par ti co la re per so na in con tra ta, un pro ble ma
dif fi ci le da af fron ta re o – ap pun to – una com mis sio ne. La cosa im por‐ 
tan te, per me, è riu sci re a tro va re qual co sa che mi in te res si ve ra men‐ 
te e che mi fac cia ve ni re vo glia di scri ve re. Per que sto mo ti vo a volte
« baro » – in modo espli ci to, di chia ran do lo – con i testi com mis sio na‐ 
ti, cer can do di por tar li verso qual co sa che pro ba bil men te prima o poi
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avrei scrit to co mun que. Così è stato per Al lar mi! Erano anni che vo le‐ 
vo scri ve re di una ri vo lu zio ne (reale, ten ta ta o im ma gi na ta), avevo
anche preso molti ap pun ti, ma non avevo mai tro va to la chia ve giu sta,
non avevo idea di che tipo di ri vo lu zio ne sa reb be do vu ta es se re.
Quan do, tra mi te ERT, il Tea tro Na zio na le dell’Emi lia Ro ma gna, la
com pa gnia Ero sAn tE ros mi ha con tat to pro po nen do mi di scri ve re un
testo che par las se dell’estre ma de stra, ho unito i pun ti ni. La loro sug‐ 
ge stio ne ini zia le era un grup po di le ghi sti ve ne ti che stava co struen do
un car roar ma to per or ga niz za re un at ten ta to. Io ho pro po sto di la vo‐
ra re a li vel lo eu ro peo, perché il fe no me no dell’asce sa dell’estre ma de‐ 
stra non è certo solo una que si to ne na zio na le ma in te res sa tutto il
con ti nen te, e ho sug ge ri to di tra sfor ma re un sem pli ce at ten ta to in un
vero e pro prio ten ta ti vo di golpe ri vo lu zio na rio. Loro hanno ac cet ta to
con en tu sia smo e a quel punto anch’io avevo una gran vo glia di scri‐ 
ve re quel testo, in di pen den te men te dal fatto che fosse o no su com‐ 
mis sio ne.

Per af fron ta re un tema così de li ca to però c’era bi so gno di stu dia re e
in for mar si molto. Ho letto vari libri e so prat tut to ho par la to con un
amico che aveva fre quen ta to am bien ti di estre ma de stra, vi ven do
però la mi li tan za da un punto di vista in tel let tua le, evi tan do ogni
forma di vio len za e svi lup pan do un forte senso cri ti co verso le varie
fran ge e le varie de ri ve. È stato lui che – in vo lon ta ria men te – ha in‐ 
fluen za to il per so nag gio di Fu tu ro e che mi ha aiu ta to a pro va re a
met ter mi dalla parte dei miei per so nag gi, senza giu di car li. Que sto per
me era molto im por tan te, non mi in te res sa va scri ve re un testo sui
«  fa sci sti brut ti e cat ti vi  », vo le vo an da re in profondità e sco pri re
qual co sa che non sa pe vo.

10

Gio van na Mon ter mi ni: E cosa hai sco per to?11

Ema nue le Al dro van di: Che i più pe ri co lo si non sono quel li in se ri ti in
un con te sto ag gre ga zio na le, che può es se re ap pun to quel lo della mi‐ 
li tan za, dei con cer ti o delle ma ni fe sta zio ni. Certo, se preso dal punto
di vista glo ba le il fe no me no ov via men te ha un’alto grado di
pericolosità – e lo stia mo ve den do negli ul ti mi anni in Eu ro pa – ma a
lungo ter mi ne e dal punto di vista della vio len za so cia le. A breve ter‐ 
mi ne in ve ce, pa ra dos sal men te, la vio len za in di vi dua le è più fa ci le che
sca tu ri sca da ele men ti iso la ti in cerca di « visibilità » e « ac cet ta zio‐ 
ne  ». An ders Brei vik, l’at ten ta to re nor ve ge se dell’isola di Utoya, non
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era un mem bro at ti vo di un par ti to po li ti co o un ul tras che ogni do‐ 
me ni ca fa ce va risse allo sta dio in sul tan do gli im mi gra ti, era un ra gaz‐ 
zo solo e iso la to che ha tro va to nell’ideo lo gia un luogo in cui sfo ga re il
suo de si de rio di ri le van za. E que sto non lo rende molto di ver so da un
at ten ta to re isla mi co che si la scia ir re ti re dalla pro pa gan da ji ha di sta
sul web. Il punto non di ven ta più solo « l’ideo lo gia », ma anche la con‐ 
di zio ne di al cu ni sin go li in di vi dui all’in ter no del no stro si ste ma so cia‐ 
le, che re sta no soli nella loro ca me ret ta di fron te al com pu ter a pro‐ 
get ta re at ten ta ti san gui na ri. Ecco perché una volta ter mian to, ina‐ 
spet ta ta men te anche ri spet to alle mie in ten zio ni ini zia li, il testo non
par la va più di una ri vo lu zio ne ma di una mi to ma nia. La mi to ma nia di
Vit to ria però era di ven ta ta anche uno stru men to per in da ga re al cu ni
pa ra dos si del senso co mu ne con tem po ra neo che mi sta va no a cuore.

Gio van na Mon ter mi ni: Perché aver messo al cen tro della tua pièce
un’eroi na quan do la cro na ca ci parla in ve ce di una schiac cian te mag‐ 
gio ran za di uo mi ni che por ta no avan ti que sto tipo di pro get ti? Perché
una donna e perché chia mar la Vit to ria?

13

Ema nue le Al dro van di: Un vin co lo posto dalla com pa gnia Ero sAn tE ros
era che la pro ta go ni sta fosse una gio va ne donna, che sa reb be poi
stata in ter pre ta ta da Agata To mi sc, e que sto in un certo senso ha in‐ 
di riz za to la mia creatività. Se aves si do vu to scri ve re un testo sugli
stes si temi con pro ta go ni sta un uomo di set tant’anni, avrei scrit to
qual co sa di di ver so. Cosa? Chi lo sa. È il bello di que sto la vo ro in cui la
creatività si me sco la sem pre alla con tin gen za.

14

Non so perché in ge ne ra le ab bia mo la con vin zio ne che sia meno pro‐ 
ba bi le che una donna com pia at ten ta ti vio len ti di ma tri ce po li ti ca ri‐ 
spet to a un uomo, pro ba bil men te que sta « sen sa zio ne » è sup por ta ta
da qual che sta ti sti ca, anche se in realtà se pren dia mo ad esem pio le
BR le due com po nen ti di ge ne re erano ab ba stan za equi li bra te. In ogni
caso que sta difformità ri spet to a ciò che ci si aspet te reb be (cioè un
at ten ta to por ta to avan ti da un «  Brei vik  ») mi ha aiu ta to a ren de re
tutto più sim bo li co. Da qui i nomi dei per so nag gi: Vit to ria, Or di ne,
As sal to e Fu tu ro.

15

In ge ne ra le mi piace dare ai per so nag gi nomi pa ra dig ma ti ci, ma in
que sto la necessità era anche quel la di non con te stua liz za re la pièce
in una na zio ne spe ci fi ca, ma in Eu ro pa. Vit to ria era il solo nome che
po tes se es se re sia un nome di per so na, sia un nome sim bo li co, e que‐
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sto in Ita lia, Spa gna, Fran cia fun zio na. In in gle se non è pos si bi le
perché ci sono due pa ro le di ver se. Nello stes so modo, Or di ne, Fu tu ro
e As sal to sono in ita lia no nella ver sio ne ori gi na le, ma pos so no es se re
tra dot ti fa cil men te nelle altre lin gue, come è stato fatto nella tra du‐ 
zio ne fran ce se di Frédéric Si ca mois. In que sto modo i per so nag gi
sono eu ro pei: se li aves si chia ma ti, Marco, Luca, Paolo e Vit to ria sa‐ 
reb be ro di ven ta ti ita lia ni. Anche nel mio testo Scu sa te se non siamo
morti in mare i per so nag gi si chia ma no Ro bu sto, Alto, Bella.

La que stio ne della tra du zio ne, che si pone qui oggi per que sto in con‐ 
tro, non è però la sola ra gio ne. C’è in ef fet ti il ten ta ti vo di tro va re (e
non so an co ra se ci sono riu sci to e quan to ci riuscirò) un piano in bi li‐ 
co tra il rea li smo e il non rea li smo. Mi è stato sug ge ri to di chia ma re
que sto se con do piano « rea li smo ma gi co », ma que sta de fi ni zio ne non
mi piace. Non ho an co ra tro va to un ter mi ne che mi sod di sfi, ma mi
in te res sa il fatto di rac con ta re sto rie che pos so no esser vere, am‐ 
bien ta te in un con te sto vero che la gente co no sce, in cui si può ri tro‐ 
va re, ma che ad un certo punto va al di là senza mai ab ban do na re ve‐ 
ra men te il rea li smo. In que sto con fi ne, su que sta lama tra i due piani
mi piace quin di chia ma re con nomi pa ra dig ma ti ci i per so nag gi (come
anche in Ho mi ci de House in cui ci sono Tac chi a spil lo, Ca mi cia a pois)
che sono veri, fanno cose vere, non sono né per so nag gi del ’700 né
del fu tu ro – e quin di sono reali – ma non sono delle vere per so ne,
non è la sto ria di Marco o di Luca... Que sto è quin di un modo di piaz‐ 
za re i per so nag gi in uno spa zio che è tra il rea li smo e quel la cosa di
cui non so il nome e che non sono io che devo no mi na re [risa] ma è il
la vo ro degli stu dio si. Anche se so che non è l’attività prin ci pa le dei ri‐ 
cer ca to ri [risa], ma in som ma...

17

Gio van na Mon ter mi ni: Il ter mi ne «di sto pi co», che viene spes so uti‐ 
liz za to per la tua pro du zio ne, come anche «ra gio ne vo le pa ra dos so»,
porta con sé un’ac ce zio ne di negatività, di «de co stru zio ne» che forse
non c’è in Ema nue le Al dro van di. Al dro van di, in realtà, crea un mo del‐ 
li no di una stan za, che noi co no scia mo bene, ma nella quale en tria mo
sem pre dalla porta d’en tra ta. Lui non cam bia nien te di que sta stan za,
ma ce la mo stra da una fi ne stra che non c’è, o dal sof fit to, o da un an‐ 
go lo del pa vi men to e quin di quel lo che c’è all’in ter no è reale, ma il no‐ 
stro modo di guar dar lo è di ver so, perché ci fa adot ta re un nuovo
punto di vista.
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Con ti nuan do sulla scia dei nomi. Quel li dei ra gaz zi: FU TU RO, OR DI‐ 
NE, AS SAL TO ri chia ma no im me dia ta men te il CRE DE RE, OB BE DI RE,
COM BAT TE RE, motto mus so li nia no, e tutta la re to ri ca della po li ti ca.
Una re to ri ca che sem bra at tra ver sa re le epo che in den ne e sbar ca re
nel no stro mondo tec no lo gi co.

19

Ema nue le Al dro van di: Sono con ten to che tu abbia visto que sta cosa.
Per scri ve re que sto testo ho stu dia to la re to ri ca fa sci sta, la re to ri ca
dei paesi eu ro pei di estre ma de stra. Per esem pio, il credo scan di to dai
tre per so nag gi, du ran te l’ad de stra men to, è stato crea to me sco lan do
un paio di vere can zo ni fa sci ste d’epoca, di cui ho ri pre so le pa ro le.

20

Perché noi non mol lia mo mai, non ci ar ren dia mo mai, non ci ras se ‐
gnia mo mai. Se c’è da lot ta re, lot tia mo. Se c’è da sof fri re, sof fria mo.
Se c’è da uc ci de re, uc ci dia mo. Nien te potrà fer mar ci, perché non ci
mancherà mai il co rag gio. Sa re mo sem pre pron ti a tutto, finché avre ‐
mo san gue nel cuore. Di fen de re mo la no stra terra, con tro gli av ver ‐
sa ri e i tra di to ri. E con ti nue re mo a com bat te re, finché la no stra glo ‐
ria non trionferà su tutta l’Eu ro pa.

La cosa di ver ten te, a ri flet ter ci bene, è che se si svuo ta no i con te nu ti,
per esem pio se si so sti tui sce all’odio raz zia le l’odio con tro il ca pi ta le,
agli isla mi ci i ric chi, se viene so sti tui to il 10% dei con te nu ti, di ven te‐ 
reb be un testo di re to ri ca vio len ta di qual sia si tipo di estre mi smo,
come le Bri ga te Rosse in Ita lia o la Ri vo lu zio ne russa. Que sto non si‐ 
gni fi ca che non ci siano dif fe ren ze, al cu ne cose ov via men te io le giu‐ 
di co più giu ste di altre, ho il mio punto di vista di in di vi duo, ma come
dram ma tur go ho tro va to in te res san te ve de re come la re to ri ca sia si‐ 
mi le.

21

Un epi so dio si mi le ha fatto na sce re un altro testo. Ri sa le al pe rio do in
cui, quan do ero al liceo, si era an da ti a ma ni fe sta re con tro la guer ra in
Iraq e con tro l’Ame ri ca, con le ban die re della pace. Du ran te il cor teo è
stata messa una can zo ne ita lia na di Paolo Pie tran ge li, del 1966, Con‐ 
tes sa, nella ver sio ne dei Mo de na City Ram blers, che dice « […] ma se
que sto è il prez zo, vo glia mo la guer ra, vo glia mo ve der vi finir sot to ter‐ 
ra ». È nata così l’idea di un testo, Il ge ne ra le, del 20101 che rac con ta
di un ge ne ra le pa ci fi sta che per fare la pace ster mi na i pro pri sol da ti.
Perché la re to ri ca dell’odio ge ne ra odio: se si odia chi ti odia si ar ri va
allo ster mi nio.
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Gio van na Mon ter mi ni: Il tuo testo è come un gioco di spec chi de for‐ 
man ti, una di stor sio ne in cui si me sco la no realtà, de li rio e pro ie zio ni
(o ad di rit tu ra pro ie zio ni pro iet ta te, come sul pal co sce ni co ieri sera).
Su una strut tu ra così con tem po ra nea, in sta bi le, vir tua le, hai de ci so di
in se ri re tre in ter mez zi che sono tre sas sa te, che por ta no avan ti un
mes sag gio molto forte, sulla po li ti ca, la cul tu ra e la re li gio ne. Come ti
è ve nu ta l’idea di que sti « dia lo ghi pla to ni ci »?

23

Ema nue le Al dro van di: Tre dia lo ghi pla to ni ci, in ef fet ti. Io ho stu dia to
fi lo so fia e ho una pas sio ne per i dia lo ghi pla to ni ci, e la loro strut tu ra,
perché sono fon da men ta li per ge ne ra re il dub bio. In que sti dia lo ghi
c’è «  quel lo che sa  » e poi c’è So cra te che con delle do man de va a
scar di na re le cer tez ze. E alla fine non si sa più ve ra men te cosa pen sa‐ 
re dell’ar go men to in que stio ne.

24

Que sti tre dia lo ghi sono tre punti che met to no in crisi, dal punto di
vista po li ti co, cul tu ra le e re li gio so, ciò di cui parla il testo, sono come
tre focus sui temi trat ta ti, che pos so no es se re sia nella mente della
pro ta go ni sta che ad uso dello spet ta to re.

25

Mi pia ce reb be con clu de re con un pic co lo di scor so sulla strut tu ra del
testo dram ma ti co con tem po ra neo. A fine ’900, con il post- 
strutturalismo, da Rorty a Fou cault, con la fi lo so fia post- moderna che
nega la possibilità di un ac ces so di ret to alla realtà e che dice come sia
im pos si bi le co no sce re il mondo, co no sce re la realtà. Que sto cam bio
della Welt an schauung, della vi sio ne del mondo, ha in fluen za to tutte le
arti, la po li ti ca, gli stru men ti so cia li e i mezzi di espres sio ne. Per
quan to ri guar da il tea tro e la nar ra zio ne, ha messo in crisi la nar ra‐ 
zio ne te leo lo gi ca ossia quel la che con ce pi sce un ini zio e una fine e
l’idea che la realtà, il mondo, possa es se re or ga niz za to in modo ari‐ 
sto te li co con una serie di con nes sio ni di causa- effetto; quin di con
una causa ini zia le che ge ne ra una serie di cause ed ef fet ti in tal modo
che, to glien do ne uno, si pro vo ca la di stru zio ne della ca te na, e una
fine che cam bia se con do le teo rie o le re li gio ni ma che, nella vita
reale, dà la possibilità di co no sce re e or ga niz za re il reale.

26

Il tea tro, fino a ini zio o a metà ’900, rac con ta va que sto: si ba sa va su
una nar ra zio ne che rac con ta va una possibilità di realtà; è an da to poi
in crisi di ven tan do tea tro post- drammatico, post- strutturalista, post- 
narrativo, espri men do l’impossibilità di rap pre sen ta re la realtà. Ci sa ‐
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NOTE DE FIN

1 E. Al dro van di, Il ge ne ra le, 2010 (il testo ha vinto il Pre mio Fer sen 2013 e ha
ot te nu to la men zio ne spe cia le al Pre mio Tra gos 2010).

RÉSUMÉS

Italiano
In ter vi sta a Ema nue le Al dro van di in oc ca sio ne della messa in scena del suo
testo Al lar mi! e dell’usci ta della tra du zio ne fran ce se pres so le PUM (To lo sa).
Al dro van di ci parla della ste su ra del testo, delle fonti di ispi ra zio ne e del suo
tea tro in ge ne ra le, della sua vo glia di rac con ta re l’epoca con tem po ra nea tra‐ 
mi te delle sto rie in bi li co tra rea li smo e non rea li smo.

English
In ter view with Emanuele Aldrovandi on the oc ca sion of the sta ging of his
text Al larmi! and the re lease of the French trans la tion at the PUM
(Toulouse). Aldrovandi speaks to us of the draft ing of the text, of the sources
of in spir a tion and of his theater in gen eral, with his de sire to tell the con‐ 
tem por ary epoch through stor ies hov er ing between real ism and non- 
realism.

reb be ro tanti au to ri da ci ta re e si cu ra men te me ne di men ti che rei
molti.

Da parte mia e con umiltà, io vor rei rac con ta re delle sto rie che hanno
co mun que una nar ra zio ne, che rac con ti no una tra sfor ma zio ne, un
cam bia men to, un per cor so – perché nella vita esi sto no le sto rie, le
fa bu le, le vi cen de che la gente vive – non sono solo un’in ven zio ne teo‐ 
ri ca per or ga niz za re la realtà, ma sono la realtà – tutti spe ri men tia mo
una sto ria d’amore che nasce, che fi ni sce, i ge ni to ri che muo io no, il
tempo che passa, tutti noi spe ri men tia mo la fa bu la nella no stra vita.
Io vor rei cer ca re di rac con ta re una sto ria, ma senza la pre te sa di una
forma di teleologità, te nen do conto del post- modernismo e quin di
del fatto che esi ste una fa bu la, ma che esi ste anche il suo op po sto, fa‐ 
cen do star in sie me il rea li smo e quel la cosa che non so an co ra come
chia ma re. E gli in ter mez zi hanno pro prio que sta fun zio ne.
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