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TEXTE

La dram ma tur gia con tem po ra nea è da sem pre at ten ta all’attualità so‐ 
cia le e po li ti ca; pos sia mo pen sa re na tu ral men te a dram ma tur ghi
come Dario Fo e Fran ca Rame, at ti vi sti sul pal co sce ni co fin dagli anni
’60 o più re cen te men re al tea tro di nar ra zio ne di Ce le sti ni, Pao li ni,
ma anche all’im pe gno con tro la vio len za sulle donne di Se re na Dan di‐ 
ni o Dacia Ma rai ni. Da qual che anno, coe ren te men te, essa il lu stra si‐ 
tua zio ni scot tan ti al cen tro della no stra cao ti ca sto ria con tem po ra‐ 
nea: crisi eco no mi ca con Ste fa no Mas si ni e i suoi Leh mann Tri lo gy e 7
mi nu ti, il de li zio so Fuo ri gio co di Lisa Nur Sul tan o an co ra Ce ne an‐ 
dia mo per non darvi altre pre oc cu pa zio ni della com pa gnia Deflorian- 
Tagliarini1; crisi mi gra to ria con i testi di Da vi de Car ne va li, Sweet
Home Eu ro pa e Lina Prosa at tra ver so la sua tri lo gia su Lam pe du sa;
crisi po li ti ca, ben rap pre sen ta ta dai testi di Da nie le Tim pa no, Acqua di
Co lo nia o Mat teo Bac chi ni, In nome del po po lo ita lia no.

1

A que sti, al cu ni noti fuori dai con fi ni della Pe ni so la, si deve ag giun ge‐ 
re il la vo ro di Ema nue le Al dro van di, la cui dram ma tur gia nasce dalla
si tua zio ne com ples sa della società con tem po ra nea, ita lia na ed eu ro‐ 
pea, e ne il lu stra le con trad di zio ni. Il gio va ne au to re emi lia no ri fe ri sce
in fat ti, at tra ver so le sue pièces, gli in ter ro ga ti vi e le ten sio ni delle
nuove ge ne ra zio ni di fron te a un mondo in con ti nua mu ta zio ne, dif fi‐ 
cil men te com pren si bi le e fonte di di lem mi pro fon di. Crisi d’identità e
di va lo ri in Ho mi ci de House (2013) con cui vince il pre mio Ric cio ne
Pier Vit to rio Ton del li, crisi mi gra to ria in Scu sa te se non siamo morti in
mare (2015), ri tor no degli estre mi smi in Al lar mi! (2015) e in Associerò
sem pre la tua fac cia alle cose che esplo do no (2019), difficoltà a fare del
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pas sa to una fonte di ispi ra zio ne in Nes su na pietà per l’ar bi tro (2016):
sono i temi che Al dro van di af fron ta nei suoi testi, con un originalità di
ap proc cio che gli per met te di non sca de re nella trap po la del ma ni‐ 
chei smo o nell’il lu stra zio ne ba na le degli av ve ni men ti2.

Per il suo tea tro sono state uti liz za te le de fi ni zio ni di tea tro di sto pi co
e tea tro di an ti ci pa zio ne, perché le si tua zio ni messe in scena, pur ri‐ 
fa cen do si a una realtà molto pre sen te, vanno oltre, im ma gi nan do
pos si bi li punti di vista, po nen do lo spet ta to re di fron te a quei que si ti
esi sten zia li che, nella vita quo ti dia na, si pre fe ri sce spes so evi ta re. Si
trat ta quin di forse di tea tro po li ti co nella sua ac ce zio ne più con tem‐ 
po ra nea che fa del tea tro non il luogo dell’im pe gno di parte, ma della
ri cer ca di nuove pro spet ti ve sulla società e sul pen sie ro. Nell’in te res‐ 
san te pre fa zio ne all’edi zio ne ita lia na di Al lar mi! per le edi zio ni Cue
Press, Car me lo Ri fi ci pro po ne il ter mi ne di « dram ma tur gia del pa ra‐ 
dos so ra gio ne vo le », pro po nen do così un nome a una scrit tu ra ori gi‐ 
na le an co ra in cerca di una de fi ni zio ne3.

3

Le pièces di Al dro van di sono fi ne stre sul mondo, at ten te ai fe no me ni
at tua li, che cer ca no un punto di vista nuovo, un ta glio ori gi na le ed
una po si zio ne at ten ta ed at ti va per af fron ta re i gran di cam bia men ti di
cui siamo, no stro mal gra do e sem pre più spes so, spet ta to ri pas si vi. In
primo luogo, il suo an go lo d’ap proc cio è sem pre in no va ti vo, perché
non si la scia in fluen za re dalla re to ri ca dei di scor si me dia ti ci4, ma osa
farsi do man de che di stur ba no e dà la pa ro la a fi gu re con tro ver se e
sco mo de: penso in par ti co la re al per so nag gio dello sca fi sta – fi gu ra
tra le più igno bi li dell’attualità so cia le – di Scu sa te che non siamo
morti in mare o ai neo fa sci sti di Al lar mi!. D’altra parte que sti per so‐ 
nag gi di ven ta no istan ze fi lo so fi che che si in ca ri ca no di in ter ro ga re lo
spet ta to re su pro ble mi fon da men ta li e ir ri sol ti. In fi ne, le sue pièces
non danno mai una ri spo sta, la scia no aper ta la ri fles sio ne, in epi lo ghi
spes so poe ti ci, che sol le ci ta no an co ra una volta il pub bli co a una
presa di co scien za dei pro ble mi ine ren ti alla no stra società.

4

Per il lu stra re il suo tea tro, mi vor rei con cen tra re su que sti due testi –
Scu sa te che non siamo morti in mare e Al lar mi! – perché sono le ga ti,
dal punto di vista con te nu ti sti co, da temi tra sver sa li e at tua lis si mi,
come la crisi eco no mi ca e mi gra to ria e il con se guen te ri tor no delle
ideo lo gie di estre ma de stra, e, dal punto di vista sti li sti co, poiché
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sono ac cu mu na ti da una forma di pro ie zio ne pseu do rea li sta della
società.

Se l’azio ne dram ma ti ca è le ga ta a fe no me ni at tua li dell’Ita lia o della
vec chia Eu ro pa, il lin guag gio uti liz za to la rende uni ver sa le, e que sto è
dato, in gran parte, da al cu ni ele men ti chia ve. Primo fra tutti, la solo
ap pa ren te semplicità delle trame: in realtà si è sem pre di fron te a una
co stru zio ne com ples sa, che stra vol ge le coor di na te tem po ra li per ap‐ 
pun to for ni re un nuovo punto di vista e met te re lo spet ta to re a di‐ 
stan za, di stur bar lo, farlo ri flet te re. Par ti co lar men te in te res san ti in
que sto senso sono quel le pa gi ne che, con un ef fet to di zoom e ab ban‐ 
do nan do la cro no lo gia dell’azio ne, la scia no la pa ro la a delle ri fles sio ni
più fi lo so fi che o me ta fi si che, come ve dre mo. Inol tre, i nomi dei per‐ 
so nag gi aiu ta no a que sta presa di di stan za, nel mo men to in cui sono
de si gna ti con ap pel la ti vi vo lu ta men te ge ne ri ci o al le go ri ci come Tac‐ 
chi a spil lo, Bella, Fu tu ro. En tram bi i testi par to no dalla con sta ta zio ne
che quel lo che è stato co strui to po li ti ca men te e so cial men te in que sti
ul ti mi de cen ni non fun zio na, che sta por tan do verso una me ta mor fo si
ra di ca le della no stra società e che quei gio va ni che do vreb be ro pren‐ 
de re la si tua zio ne in mano sono in ve ce con fu si al punto da cer ca re
delle so lu zio ni negli er ro ri del pas sa to, re cen te o re mo to.

6

Scu sa te che non siamo morti in mare, scrit ta nel 2015 e fi na li sta a due
dei più im por tan ti premi ita lia ni per il tea tro (Pre mio Ric cio ne 2015 e
Pre mio Sce na rio 2015) ha una trama piut to sto li nea re: in un fu tu ro
pros si mo l’Eu ro pa si è tra sfor ma ta in un con ti nen te di emi gran ti. I
cit ta di ni eu ro pei ten ta no di rag giun ge re nuove de sti na zio ni in paesi
più ric chi, alla ri cer ca di un la vo ro o di un fu tu ro mi glio re. Sono clan‐ 
de sti ni, a loro volta, perché i paesi in que stio ne hanno chiu so le fron‐ 
tie re. I per so nag gi di que sta pièce – l’Alto, la Bella e il Ro bu sto – si ri‐ 
tro va no così in un con tai ner, alla mercé di uno sca fi sta senza scru po li
– il Mor bi do – che fa pa ga re a cia scu no 2000 € per un viag gio che
non ha una pre ci sa de sti na zio ne.

7

I nomi ri cor da no l’ono ma sti ca dei film di gang sters, sot to li nean do
così le re la zio ni che si crea no tra di loro: un trian go lo amo ro so (ma
senza amore in que sto caso), un gioco di forza e di po te re (perché,
come dice la Bella, me glio at tac ca re per primi per poter so prav vi ve‐ 
re), un mi cro mon do che si basa su ri cat ti, men zo gne e morte. Le
quat tro parti scan di sco no lo svol gi men to del viag gio, dalla par ten za,
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alla dif fi ci le coa bi ta zio ne nel con tai ner, fino al nau fra gio, La scena fi‐ 
na le è un’al lu ci na zio ne oni ri ca.

Lungi dall’es se re un dram ma che sfrut ta l’attualità tri ste men te pre‐ 
sen te sulle spiag ge ita lia ne ed eu ro pee, que sto testo sem bra voler
ana liz za re dall’in ter no le di na mi che e le si tua zio ni del fe no me no, di
cui la lo gor rea me dia ti ca non fa men zio ne. Se con do le pa ro le di Da vi‐ 
de Car ne va li che ha cu ra to la pre fa zio ne all’edi zio ne ita lia na, si trat ta
di « […] un’opera che vuole dire qual co sa che i mezzi di in for ma zio ne
non di co no ri spet to a que sto pro ble ma; [che vuole] mo stra re un’im‐ 
ma gi ne di que sta realtà che nor mal men te non ci è mo stra ta; [che ci
rende] evi den ti le sue di na mi che e le sue ra gio ni. In que sto modo il
tea tro riac qui sta un senso, ed è un senso forte: nella sua fun zio ne di
ria pri re il dia lo go con la società, lad do ve i media spes so lo chiu do‐ 
no  » . È si cu ra men te il più di sto pi co fra i due testi e un per fet to
esem pio del pa ra dos so ra gio ne vo le ci ta to poc’anzi. Il ti to lo è già di
per sé pa ra dos sa le – perché chie de re scusa di es se re vivi e a chi? – e
nello stes so tempo porta con sé una ri fles sio ne più an ti ca e uni ver sa‐ 
le, che ha a lungo os ses sio na to i so prav vis su ti alla Shoah, ossia la
legittimità di vi ve re e di par la re, quan do la mag gior parte delle vit ti‐ 
me si è vista an nien ta ta dal mas sa cro: le vit ti me vere sa reb be ro quel le
scom par se? E a quel le so prav vis su te si farà pa ga re il fatto di es se re
vive?

9

5

La si tua zio ne tra i per so nag gi è chia ri ta fin dall’ini zio at tra ver so un
dia lo go tra i viag gia to ri clan de sti ni che usano, in realtà, un lin guag gio
pre gno di tutti i clichés e pre giu di zi che si pos so no crea re in tor no al
fe no me no mi gra to rio:
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ALTO Ti aiuto. 
BELLA Ho già fatto, gra zie. 
ALTO Tu non sei eu ro pea. 
BELLA No. 
ALTO Da dove vieni? 
BELLA Nor da fri ca. 
ALTO Che paese? 
BELLA Sei mai stato in Nor da fri ca? 
ALTO No. 
BELLA Al lo ra è inu ti le. 
ALTO Parli bene, però. 
BELLA Sono qui da tanti anni. 
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ALTO Se con do te dove ci porta? 
BELLA Se con do te? 
ALTO In un posto mi glio re di qui. 
BELLA Qual sia si posto è mi glio re di qui. 
ALTO Tran ne il Nor da fri ca, al tri men ti sa re sti ri ma sta là. 
BELLA Ero pic co la quan do sono ve nu ta, hanno de ci so i miei ge ni to ri. 
ALTO E ades so sono pen ti ti? 
BELLA Sono morti. 
ALTO Mi di spia ce, scusa. Te lo ri cor di? 
BELLA Cosa? 
ALTO Il viag gio. 
BELLA La par ten za. Era va mo in riva al mare come ades so, ma molti di
più, gente da tutte le parti dell’Afri ca, am muc chia ti ad aspet ta re una
bar chet ta su cui era im pos si bi le stare tutti. L’Eu ro pa era come un mi ‐
rag gio, un posto ricco, senza guer re, pieno di possibilità. Sem bra
pas sa to un se co lo. 
ALTO In realtà era va mo già in gi noc chio, solo che voi non ve de va te la
dif fe ren za perché era va te sdra ia ti. 
BELLA Gra zie. 
ALTO Beh, dai, ades so siamo sdra ia ti di fian co.
BELLA È solo una cosa ci cli ca. L’Afri ca sta per rial zar si. 
ALTO L’Eu ro pa no.6

La rap pre sen ta zio ne dell’Eu ro pa viene pro pos ta così allo spet ta to re:
un luogo di ac co glien za di ven ta to con il tempo (quan to non si sa, le
coor di na te tem po ra li sono vo lu ta men te im pre ci se), un luogo di fuga;
conoscerà a sua volta la stes sa si tua zio ne dei paesi che sog na vano di
lei come dell’El do ra do, cercherà a sua volta un’El do ra do, per ché i suoi
cit ta di ni sono di ve nu ti clan des ti ni a casa loro:

11

RO BU STO Io sono fi ni to nel tuo con tai ner di merda solo perché sono
ri ma sto bloc ca to in Eu ro pa senza do cu men ti e senza visto».7

La so lu zio ne, per i per so nag gi, è di nuovo e sem pre la fuga – nelle
con di zio ni tri ste men te note, salvo per qual che det ta glio: Ro bu sto, i
cui beni sono stati se que stra ti, ri cor da i nu me ro si per so nag gi «pre vi‐ 
den ti» del mondo oc ci den ta le, che fug go no verso quei pa ra di si fi sca li
in cui hanno piaz za to i ri spar mi; Alto, che in car na lo sguar do voyeu ri‐ 
sti co della stam pa, è un per so nag gio in cerca di av ven tu re con velleità
da gior na li sta; Bella, che ha già co no sciu to l’emi gra zio ne, rap pre sen ta
il ciclo ri pe ti ti vo degli av ve ni men ti e to glie all’oc ci den ta le il mo no po ‐
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lio del punto di vista. Il Mor bi do, lo sca fi sta, è un per so nag gio dop pio:
da un lato è coe ren te con il suo ruolo di scia cal lo che ap pro fit ta della
mi se ria al trui – cat ti vo, senza scru po li e senza em pa tia – dall’altro se
ne di stac ca, per mo stra re una sua vita in te rio re re ci tan do dei mo no‐ 
lo ghi en ci clo pe di ci che sono la con se guen za della sua so li tu di ne.
Frut to di lun ghe ri cer che su Wi ki pe dia, i suoi in ter ven ti ven go no a
sot to li nea re le azio ni dram ma ti che vis su te dai per so nag gi, crean do
quel la di stan za tutta bre ch tia na a cui Al dro van di ci ha abi tua to. In ef‐ 
fet ti, gli in ter ven ti mo no lo gan ti del Mor bi do sono spes so ri vol ti a un
de sti na ta rio non ben pre ci sa to. Egli am met te di par la re da solo, ma
que sti in con grui mo no lo ghi spez za no la linearità della fin zio ne dram‐ 
ma ti ca e in tro du co no gli spet ta to ri nel suo mondo (quel lo della fan ta‐ 
sia e quel lo della realtà). Nel I atto, al mo men to della par ten za e del
ver sa men to del prez zo della tra ver sa ta, egli ri por ta dei dati sulle
modalità del tra spor to merci in ter na zio na le e l’in ven zio ne del con tai‐ 
ner; nel II atto dopo la ci ta zio ne aned do ti ca della ri cet ta del sugo
all’Ama tri cia na, l’ul ti mo mo no lo go re ci ta la voce del di zio na rio ri guar‐ 
do ai nau fra gi, an nun cian do così ciò che il testo non mo stra. Nel III
atto, una le zio ne di fi si ca sullo spazio- tempo sot to li nea l’at mo sfe ra
so spe sa dell’azio ne. Nell’epi lo go si fa un ac cen no all’em pa tia – ap pun‐ 
to. I mo no lo ghi in que stio ne, che sem bra no es se re stac ca ti dall’azio‐ 
ne, hanno una loro pre ci sa fun zio ne, per crea re la di stan za, come
detto, per an nun cia re un av ve ni men to, o – e forse è que sta la fun zio‐ 
ne prin ci pa le – per so spen de re il tempo dell’azio ne e per met te re una
pura ri fles sio ne in tel let tua le su ciò che ac ca de, in scena e – ov via‐ 
men te – al di fuori.

Pren dia mo come esem pio il mo no lo go che an ti ci pa la scena del nau‐ 
fra gio:

13

MOR BI DO Per nau fra gio s’in ten de la com ple ta som mer sio ne di
un’im bar ca zio ne o di una nave per cause ac ci den ta li. Sono per tan to
esclu si gli atti di guer ra, per i quali si usa il ter mi ne ge ne ri co «af fon ‐
da men to». Tra le prin ci pa li cause di nau fra gio si hanno: ava ria – un
ce di men to o per di ta nello scafo può pro vo ca re l’al la ga men to e quin di
il ve ni re a man ca re della spin ta idro sta ti ca. Il pro ble ma è par ti co lar ‐
men te ri le van te nelle im bar ca zio ni in legno; instabilità – se la di slo ‐
ca zio ne delle masse è tale per cui il cen tro di massa si porta al di
sopra del me ta cen tro, l’im bar ca zio ne può fa cil men te in cli nar si la te ‐
ral men te; er ro ri di na vi ga zio ne – molti in ci den ti sono oc cor si in se ‐
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gui to ad er ro ri dell’equi pag gio, che hanno cau sa to o non evi ta to la
col li sio ne con rocce, altre navi o ice berg, fa mo so è il caso del Ti ta nic;
even ti me te reo lo gi ci – cat ti ve con di zio ni me te reo lo gi che pe ri co lo se
per la na vi ga zio ne pos so no es se re il vento forte, la ri dot ta visibilità
do vu ta a neb bia o il fred do in ten so; at tac chi ma ri ni – anche se ra ris ‐
si mi, vi sono stati casi di af fon da men ti cau sa ti da at tac chi da parte
della fauna ma ri na, come sem bra es se re stato quel lo della ba le nie ra
Essex. Con una tem pe ra tu ra media ocea ni ca di circa 15 gradi, il
tempo di so prav vi ven za di un nau fra go espo sto alla cor ren te è di
circa tre ore e qua ran ta due mi nu ti. (Ri vol gen do si agli altri tre) Ecco
la tem pe sta, ar ri va. Ag grap pa te vi. E cer ca te di non sbat te re la testa. E
se pro prio do ve te mo ri re, non am mac ca te mi il con tai ner.8

Qui tutto con tri bui sce a met te re una di stan za tra i di scor si dello sca‐ 
fi sta e la scena che segue. In primo luogo, se ci si li mi ta al solo di scor‐ 
so tec ni co, si può no ta re che tra le cause elen ca te non ven go no men‐ 
zio na te le vere ra gio ni che hanno pro vo ca to i nu me ro si nau fra gi dei
mi gran ti in que sti ul ti mi anni: le cat ti ve con di zio ni di uti liz zo delle
im bar ca zio ni, la loro vetustà, il ca ri co ec ces si vo di pas seg ge ri. È il pa‐ 
ra dos so che rende l’as sen za pre sen te. Inol tre, il tono scel to è sor‐ 
pren den te men te pe dan te e di stac ca to: se il sa pe re en ci clo pe di co
con si glia una di stan za scien ti fi ca pro pi zia alla ra zio na liz za zio ne degli
even ti, la si tua zio ne dram ma ti ca pro po sta è in to ta le con trad di zio ne
con que sta man can za di pa thos, che l’ur gen za della si tua zio ne e la
pre sen za dei pas seg ge ri esi ge reb be ro. D’altra parte, il bru sco cam bia‐ 
men to di in ter lo cu to re svela nello stes so tempo la pre sen za dei per‐ 
so nag gi, ca ta pul ta ti così in una si tua zio ne a ri schio. Que sto sol le va
dei que si ti sulla na tu ra del de sti na ta rio di que sti so li lo qui di cui il
pub bli co è te sti mo ne suo mal gra do; que sta forma di com men to della
si tua zio ne non fa che rin for za re il ci ni smo del per so nag gio che li pro‐ 
nun cia: egli sem bra fare astra zio ne della pre sen za di que sta «merce»
(ar go men to del primo so li lo quio) che tra spor ta. Se la brutalità del
Mor bi do è più volte messa in evi den za, non ci sa ran no però né pietà
né scu san ti nem me no per i pas seg ge ri; Al dro van di si tiene alla larga
dai buoni sen ti men ti che la stam pa e l’opi nio ne pub bli ca si sen to no in
do ve re di mo stra re, quel buo ni smo molto ita lia no che pa ra liz za ogni
forma di ini zia ti va e che porta, in ve ce, a delle po si zio ni ri gi de e raz zi‐ 
ste. I per so nag gi sono bu giar di e ma ni po la to ri: Bella re ci ta la femme
fa ta le ver sio ne mi gran te, cam bian do di scor so e ri cor di se con do gli
in ter lo cu to ri, ma so prat tut to spin gen do li ad eli mi nar si a vi cen da.
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L’Alto con fes sa che la crisi gli ha dato l’opportunità della sua vita, la
scusa per la scia re la fa mi glia e la precarietà, per pro va re il gusto
dell’av ven tu ra. At tra ver so l’Alto Al dro van di pone il pro ble ma etico
della docu- fiction, che non è il frut to dei rac con ti di ret ti dei pro ta go‐ 
ni sti, ma un’ela bo ra zio ne degli spet ta to ri degli av ve ni men ti; come
dice La Bella, i te sti mo ni di ret ti delle tra ge die mi gra to rie non hanno
vo glia di ri cor da re le loro sof fe ren ze:

BELLA Perché uno che sof fre dav ve ro non ha vo glia di rac con ta re la
sua sof fe ren za. Ha vo glia di di men ti car la. Quel li come te pen sa no di
farci un fa vo re a rac con ta re le no stre sto rie tri sti. Il do lo re, i so pru si,
gli sfrut ta men ti, per voi ser vo no a de nun cia re, a cri ti ca re la società,
ma noi vo glia mo solo la sciar ce li alle spal le.9

La fine di que sta pièce è piut to sto scon vol gen te, poiché crea una sfa‐ 
sa tu ra con la crudeltà delle si tua zio ni pro po ste prima, ossia la lotta
per la so prav vi ven za, lo scon tro tra il Mor bi do e il Ro bu sto, l’omi ci dio
di quest’ul ti mo e una forma di can ni ba li smo, ac cen na ta come
un’eventualità. Al dro van di spin ge le possibilità dram ma ti che fino alla
rap pre sen ta zio ne della morte in scena. Ma tutto que sto è ri mes so in
di scus sio ne ap pun to nella parte con clu si va. I per so nag gi, esau sti,
senza spe ran za di es se re sal va ti, in con tra no un grup po di ba le ne. E i
tre mi gran ti, com pre so il Ro bu sto che gia ce va morto nella va li gia
dell’Alto pren do no la pa ro la per il lu stra re, sull’esem pio dei so li lo qui
en ci clo pe di ci del Mor bi do, le abi tu di ni mi gra to rie dei gran di ce ta cei.
Il Mor bi do scom pa re, i tre mi gran ti ri vol go no il loro di scor so a un de‐ 
sti na ta rio in de ter mi na to, forse loro stes si, la scian do lo spet ta to re ap‐ 
pro fit ta re di un’ul ti ma ri fles sio ne sulla si tua zio ne pre sen ta ta. Il pa ral‐ 
le li smo tra il viag gio delle ba le ne e la mi gra zio ne delle po po la zio ni è
il lu stra to dall’ul ti ma re pli ca, pro nun cia ta dal Ro bu sto, che ri su sci ta e
fa ri tor na re l’azio ne al «punto di par ten za»:
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RO BU STO Le mi gra zio ni sono spo sta men ti che gli ani ma li com pio no
in modo re go la re, pe rio di co, lungo rotte ben pre ci se e che co pro no
di stan ze anche molto gran di, ma che poi sono sem pre se gui te da un
ri tor no alle zone di par ten za. Sono in dot te da cause le ga te alla ri pro ‐
du zio ne, alla ri cer ca di un luogo adat to per l'ac cop pia men to, per la
ni di fi ca zio ne o per l’al le va men to della prole, op pu re da difficoltà di
ca rat te re am bien ta le che si pre sen ta no pe rio di ca men te, ad esem pio
il so prag giun ge re della sta gio ne fred da nelle zone tem pe ra te.10
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Pa ral le li smo pa ra dos sa le, an co ra una volta, poiché le ra gio ni na tu ra li
delle mi gra zio ni ani ma li sono di ver se dalle ra gio ni eco no mi che pro‐ 
vo ca te dalle lotte delle civiltà umane e poiché quest’ul ti me non com‐ 
por ta no per forza un ri tor no al punto di par ten za. O forse sì, in un
certo senso: il mes sag gio d’Al dro van di tenta di met ter ci di fron te
all’eventualità del ri tor no delle cose, del ca po vol gi men to delle si tua‐ 
zio ni, sot to li nean do che nien te è mai de fi ni ti vo, che l’eter no ri tor no fa
parte del no stro mondo, al di là delle bar rie re gli ab bia mo noi stes si
im po sto. E se il pub bli co ri ma ne senza ri spo sta, non mancherà di ma‐ 
te ria per ri flet te re.

16

Al lar mi! è una pièce scrit ta nel 2015  che ac co mu na le ca rat te ri sti che
della cro na ca po li ti ca per la sua attualità, del dram ma tea tra le e della
ri fles sio ne fi lo so fi ca. Si pro po ne di il lu stra re un mo men to della Sto ria
e della società svi lup pan do in pa ral le lo una ri fles sio ne sulla con di zio‐ 
ne umana con tem po ra nea, par ten do dal con tin gen te per giun ge re
all’uni ver sa le. In ef fet ti, nel mo men to in cui que sto testo ve ni va tra‐ 
dot to in fran ce se da Frédéric Si ca mois e pub bli ca to pres so le Pres ses
Uni ver si tai res du Midi, l’Eu ro pa stava co no scen do (e con ti nua a co no‐ 
sce re) un ri tor no pre oc cu pan te dell’estre ma de stra. È vero che il mo‐ 
vi men to neo fa sci sta ri tor na a galla re go lar men te nella sto ria con tem‐ 
po ra nea, dall’epoca dei fa sci smi sto ri ci degli anni ’20 e ’30 del XX se‐ 
co lo; tut ta via il fatto che il de sti no di pa rec chi paesi eu ro pei sia oggi
nelle mani di ex na zi sti o di nuovi fa sci sti e che il raz zi smo venga non
solo ba na liz za to ma anche stru men ta liz za to a fini po li ti ci ed elet to ra‐ 
li, resta un sin to mo in quie tan te e si gni fi ca ti vo dei tempi che stia mo
at tra ver san do; quei tempi oscu ri di cui par la va An to nio Ta buc chi più
di dieci anni fa, nella sua rac col ta L’oca al passo .

17 11
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Un’on da ta rea zio na ria sta tra vol gen do il mondo oc ci den ta le; in po li ti‐ 
ca, nella stam pa, nell’opi nio ne pub bli ca, senza ver go gna, si ri met to no
in di scus sio ne i va lo ri fon da men ta li, le con qui ste so cia li, la libertà
d’espres sio ne. I so cial net work, nuovo mezzo di tra smis sio ne delle
idee e vei co lo tre me da men te ef fi ca ce di pro se li ti smo, mol ti pli ca no le
opi nio ni, dif fon do no pe ri co lo se ideo lo gie, che sono lungi dall’es se re
fuori moda. L’« Ur- Fascismo » di cui par la va Um ber to Eco si in fi la così
nelle mentalità, si na scon de die tro di scor si e paure, si fa por ta vo ce
dello scon ten to ge ne ra to dalla crisi mon dia le . Dob bia mo ri cor da re
che, a 80 anni dalla pro cla ma zio ne fa sci sta delle leggi raz zia li, si sen‐ 
to no po li ti ci ita lia ni che par la no an co ra di « razza bian ca » ?

18

13

14
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La si tua zio ne dram ma tur gi ca crea ta da Al dro van di sem bra, an co ra
una volta, delle più sem pli ci. Un grup po di ter ro ri sti di estre ma de stra
sta or ga niz zan do un at ten ta to: vo glio no uc ci de re il «  pre si den te  »
dell’unio ne Eu ro pea, tra smet te re le im ma gi ni in strea ming sul web e
far scop pia re una ri vo lu zio ne. Non cre do no alla de mo cra zia, de te sta‐ 
no gli im mi gra ti e gli omo ses sua li e de si de ra no istau ra re una nuova
dit ta tu ra su tutto il con ti nen te. La loro lea der, Vit to ria (il nome qui è
più un pro gram ma e una rie vo ca zio ne dei nomi in voga nel ven ten nio
che un ap pel la ti vo per so na le), ra gaz za ca ri sma ti ca e mi to ma ne, è
con vin ta che que sto gesto sarà ac col to dalla folla degli in ter nau ti
come un segno forte che le permetterà di cam bia re il corso della Sto‐ 
ria. Ac can to a lei agi sco no tre ra gaz zi, che pren do no i nomi di bat ta‐ 
glia di Or di ne, As sal to e Fu tu ro, ri cor dan do molto da vi ci no lo slo gan
« Cre de re, ob be di re e com bat te re » di mus so li nia na me mo ria.

19

Il ti to lo scel to, Al lar mi! è dei più si gni fi ca ti vi: per gli Ita lia ni evoca im‐ 
me dia ta men te il canto di ven ta to inno fa sci sta fin dal 1921 e in ti to la to
All’armi! che fu, nel con te sto dell’epoca, un’in ci ta zio ne alla ri vol ta
con tro i bol sce vi chi e tutti co lo ro che fos se ro stra nie ri all’Ita lia e ai
suoi co sid det ti va lo ri. Il ri tor nel lo, « All’armi siam fa sci sti, ter ror dei
co mu ni sti », era an co ra scan di to in oc ca sio ne delle ma ni fe sta zio ni e
degli scon tri degli anni ’70, in un’Ita lia fe ri ta dagli anni di piom bo,
con te sa tra gli op po sti estre mi smi. Ed è sem pre vivo nei cor tei dei
neo fa sci sti at tua li e nei blog sulla rete. La gra fia scel ta dal gio va ne
dram ma tur go su sci ta però una dop pia let tu ra: se da un lato i per so‐ 
nag gi della pièce in ci ta no alla ri vol ta, dall’altra l’au to re ci mette in
guar dia sull’ur gen za di agire con tro la si tua zio ne at tua le che si svol ge
sotto i no stri occhi, uti liz zan do le no stre armi, ideo lo gi che, ar ti sti che
o fi lo so fi che.

20

Nei testi di Al dro van di e più par ti co lar men te qui, si as si te a una forma
com ples sa di co stru zio ne dell’azio ne, che non solo fa ri cor so a una
falsa linearità – in realtà co strui ta tra mi te un lungo flash- back – ma
che si di ver te a con fon de re vari piani tem po ra li, so sti tuen do fu tu ro e
pas sa to alla cro no lo gia pre vi sta. È così che il testo ini zia con un mo‐ 
no lo go di Vit to ria che parla di un tempo ormai pas sa to, di un’epoca
che pre ce de la sua ri vo lu zio ne, in cui l’Eu ro pa era all’ago nia. Ma che
Eu ro pa? Quel la che i viag gia to ri del primo testo Scu sa te se non siamo
morti in mare stan no ab ban do nan do? O al lo ra l’Eu ro pa at tua le nella

21
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quale al cu ni non ci si ri tro va no più? In ogni caso si trat ta cer ta men te
dell’Eu ro pa di Ca pel li Bian chi, il pre si den te mo ri tu ro.

VIT TO RIA Prima che scop pias se la ri vo lu zio ne, l’Eu ro pa fa ce va schi ‐
fo: i po li ti ci erano tutti cor rot ti, gli stati na zio na li non con ta va no più
nien te e gli unici che ave va no po te re – a Bru xel les – erano quel li che
tu te la va no gli in te res si delle ban che. La fi nan za glo ba le, ecco chi go ‐
ver na va, altro che la « de mo cra zia ». E come se non ba stas se le città
erano piene di negri, ma roc chi ni e zin ga ri. La tol le ran za, il mul ti cul ‐
tu ra li smo, l’ac co glien za, tutte caz za te. Se non fosse stato per la ri vo ‐
lu zio ne quel li ci avreb be ro con qui sta to. Tanto così, ci man ca va. Per
for tu na ci ha pen sa to Vit to ria Guar da te che se non fosse stato per
lei… sì, è vero, forse l’avreb be fatto qual cun altro, perché i tempi
erano pron ti, la gente si era stan ca ta, ma ci vo le va qual cu no che riu ‐
nis se tutti, qual cu no che aves se il co rag gio, e lei ce l’ha avuto. 15 

Il testo, in ma nie ra coe ren te, ter mi na quin di con un mes sag gio scrit to
al fu tu ro, come una sorta di vi sio ne pre mo ni tri ce.

22

VIT TO RIA Tutti ne par le ran no. Cer che ran no di ca pi re. Cer che ran no
un mo ti vo. Cer che ran no un senso. An dran no a in ter vi sta re i ra gaz zi
che non mi hanno vo lu to. Ana liz ze ran no il rap por to che avevo con
mio padre. Par le ran no di emar gi na zio ne. De li ri. Instabilità. Schi zo fre ‐
nia. Da ran no la colpa a chi si è di men ti ca to di me. A in ter net. A que ‐
sto mondo così vio len to.16

Si può tro va re la chia ve in ter pre ta ti va della pièce ap pun to in que sto
uso in so li to dei tempi ver ba li e nella modalità con cui si ri vol ge al
pub bli co. Que sto crea un ef fet to di stra nia men to (il ver fre m dung sef‐ 
fekt bre ch tia no, an co ra una volta) poiché il pub bli co si vede ob bli ga to
a smon ta re e ri mon ta re la si tua zio ne, evi tan do la passività della nar‐ 
ra zio ne li nea re. A que sto si ag giun ge la scel ta dell’at tua liz za zio ne
della rap pre sen ta zio ne. Nei mo no lo ghi de li ran ti sulla sua ri vo lu zio ne
rea zio na ria, Vit to ria cita più volta la data e il luogo dell’ini zio della sua
presa di po te re, quel mo men to fa ti di co che do vreb be es se re l’ini zio di
una nuova or ga niz za zio ne della società.

23

VIT TO RIA [...] Per que sto il 5 ot to bre 2016, sono en tra ta all’Arena del
Sole di Bo lo gna e ho uc ci so il pre si den te dell’Unio ne Eu ro pea. Oggi,
nell’an ni ver sa rio della mia dit ta tu ra, sono qui per ce le bra re quel glo ‐
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rio so gior no e per dirvi che il rin no va men to del no stro con ti nen te è
fi nal men te com piu to: le fron tie re sono state chiu se e gli stra nie ri
senza la vo ro o senza casa sono stati espul si, tutte le re li gio ni tran ne
quel la cat to li ca sono state abo li te, la di soc cu pa zio ne è allo 0,1% e il
wel fa re è stato este so a tutte le fasce della po po la zio ne, la di stan za
fra ric chi e po ve ri è di mi nui ta, le ban che sono state na zio na liz za te e
non esi sto no più spe cu la to ri, la ma lat tia dell’omosessualità è stata
quasi com ple ta men te de bel la ta, le car ce ri sono vuote gra zie alla pena
di morte re troat ti va e i treni ar ri va no sem pre in ora rio.17

Ora, la data e il luogo, il nome della com pa gnia ecc, per volontà
dell’au to re, do vran no es se re quel li re la ti vi alla messa in scena dello
spet ta co lo. Così coin vol to, il pub bli co non potrà più con si de ra re gli
av ve ni men ti a cui as si ste come com ple ta men te estra nei alla si tua zio‐ 
ne coeva e, nello stes so tempo – ed in que sto che ri sie de il po te re
dell’ef fet to di stra nia men to – non potrà più ade rir vi pas si va men te,
poiché è co scien te che as si ste a del « tea tro ».

24

Inol tre, a mano a mano che le azio ni si suc ce do no sul pal co sce ni co, si
co min cia a du bi ta re del grado di « veridicità » di ciò che ci viene rac‐ 
con ta to. Il re clu ta men to, l’ad de stra men to, l’at ten ta to fi na le sono real‐ 
men te vis su ti dai per so nag gi o sono sem pli ce men te im ma gi na ti dalla
ra gaz za? Il testo sug ge ri sce in ef fet ti che le azio ni rap pre sen ta te sulla
scena, la ri vo lu zio ne messa in piedi da Vit to ria, po treb be ro es se re
solo la pro ie zio ne men ta le del de li rio di una ra gaz zi na esclu sa e so li‐ 
ta ria che vede il mondo e la sua tra sfor ma zio ne at tra ver so lo spec chio
de for man te dei siti e dei so cial net work che fre quen ta chiu sa nella
sua ca me ra. I mo no lo ghi che scan di sco no ogni atto della pièce pos so‐ 
no es se re in te si come dei co mu ni ca ti, dei post o dei video di un’in ter‐ 
nau ta che sta crean do un mondo vir tua le e pa ral le lo. Si può a que sto
pro po si to no ta re che Vit to ria, per par la re di se stes sa, usa sia la terza
per so na sia la prima, in una sorta di zoom psi co lo gi co in quie tan te, in
cui le fron tie re tra l’io e la sua pro ie zio ne vir tua le sono in per fet ta
sin cro nia con l’uso dei mezzi di dif fu sio ne.

25

Il dia lo go con il padre, che in ter vie ne nella prima parte del testo, è
fon da men ta le per ca pir ne la co stru zio ne, poiché aiuta a vi sua liz za re
un altro li vel lo dell’azio ne, più rea li sta e più reale, che non era stato
sve la to im me dia ta men te.
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PADRE Sei sem pre da van ti al com pu ter. E io, come padre… Per me
non ci sono pro ble mi, eh, se vuoi pas sa re la vita così puoi farlo, sei li ‐
be ra. Ma allo stes so modo io sono li be ro di dirti che… ho letto che
può es se re pe ri co lo so, Vit to ria, pos so no farti il la vag gio del cer vel lo…
18

A que sta messa in guar da si deve ag giun ge re l’in ter ven to nel se con do
atto – e con gli stes si scopi – della co scien za di Vit to ria, in car na ta da
un vero e pro prio per so nag gio, chia ma to la « talpa », una fi gu ra che si
situa tra la spia pe ri co lo sa e il fan ta sma di un car to ne ani ma to in fan‐ 
ti le de for ma to da un video gioco pa ra noi co.

27

A que sto punto lo avre mo ca pi to: at tra ver so vari stra ta gem mi dram‐ 
ma ti ci, Ema nue le Al dro van di la scia il pub bli co senza una ri spo sta; rie‐ 
sce ad evi ta re ogni forma di iden ti fi ca zio ne o di ca tar si, ri fiu tan do di
sto ri ciz za re gli in ter ro ga ti vi che sono al cen tro dei di bat ti ti più forti
della no stra società, spin gen do alla ri fles sio ne fino al pen sie ro fi lo so‐ 
fi co, di cui ci offre una ver sio ne tea tra le.

28

I tre atti che com pon go no il testo e che ri trac cia no la messa in opera
della ri vo lu zio ne neo fa sci sta di Vit to ria si con clu do no in ef fet ti con
scene si tua te fuori dal tempo o fuori da que sto tempo, estra nee al
testo. Con la loro po si zio ne tra gli atti e il loro tono a trat ti grot te sco
e co mi co, essi ven go no di ret ta men te dalla tra di zio ne degli in ter me di,
nell’ac ce zio ne di com po si zio ne che segna il pas sag gio, in con te nu to e
stile, tra le parti di un’opera. Il loro con te nu to è però di altra ma tri ce;
que ste «  trame di con ce zio ne fi lo so fi ca  »  come ven go no de fi ni te
nella pre fa zio ne all’edi zio ne ita lia na, met to no in scena delle fi gu re
sto ri che o al le go ri che che ven go no a sot to li nea re od elu ci da re i di‐ 
scor si delle azio ni dram ma ti che. Si ispi ra no chia ra men te alla tra di zio‐ 
ne dei dia lo ghi an ti chi, fin nella scel ta di non for ni re al let to re una
con clu sio ne ai di scor si con trad di to ri che la ca rat te riz za no. Ema nue le
Al dro van di è d’altra parte il primo ad af fer ma re che «  […] il tea tro
con tem po ra neo è pro tei for me. In lui esi sto no più ge ne ri di ver si e più
lin gue » .

29
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20

Nella prima parte, il dia lo go si svol ge tra due fi gu re al le go ri che, la De‐ 
mo cra zia e Punto Di Vista. Il punto di vista è se du to su un can no ne,
pron to a far sal ta re tutto: in car na chia ra men te Vit to ria e il suo pro‐ 
gram ma di vio len za; la De mo cra zia pron ta a ri chia mar lo all’or di ne,
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tenta di at te nua re certe af fer ma zio ni, per far gli ab ban do na re le po si‐ 
zio ni estre mi ste.

PUNTO DI VISTA Va bene, in fat ti io non pre ten do di dire cose giu ste.
Sono solo un punto di vista. 
DE MO CRA ZIA Un punto di vista che non può esi ste re. 
PUNTO DI VISTA Scusa, ma in una de mo cra zia ognu no non do vreb be
es se re li be ro di… 
DE MO CRA ZIA Sì, ma tu sei un punto di vista estre mo. 
PUNTO DI VISTA E chi lo de ci de che sono estre mo? 
DE MO CRA ZIA La de mo cra zia. Cioè io.21

Si po treb be im ma gi na re che lo scam bio in du ca lo spet ta to re – in ma‐ 
nie ra spon ta nea – a so ste ne re le af fer ma zio ni di De mo cra zia; e que‐ 
sto è vero nella prima parte di que sto corto dia lo go, in cui il punto di
vista estre mi sta sem bra es se re messo fuo ri gio co e reso in no cuo da
di scor si po li ti ca men te ac cet ta ti. L’in te res se della scrit tu ra di Al dro‐ 
van di e di que sti dia lo ghi ri sie de, in ve ce, pro prio nella possibilità di
son da re i li mi ti di que sti di scor si con sen sua li che – senza es se re ba‐ 
na liz za ti o re cu sa ti – sono però messi a dura prova da una lo gi ca in si‐ 
dio sa, quasi ma te ma ti ca.

31

Il se con do in ter mez zo mette in scena due fi gu re molto di stan ti cro‐ 
no lo gi ca men te e cul tu ral men te: da un lato Ero stra to, pas sa to alla
Sto ria per aver di strut to il tem pio di Ar te mi de, e uno psi co lo go. Il loro
con fron to è tanto ana cro ni sti co quan to ef fi ca ce per met te re in evi‐ 
den za quel la fron tie ra così sot ti le che se pa ra un ri vo lu zio na rio da un
mi to ma ne. La ri spo sta e la ri fles sio ne sono an co ra una volta senza via
di scam po. Nella pre fa zio ne all’edi zio ne ita lia na, C. Ri fi ci scri ve:

32

I di scor si po li ti ci di Al dro van di non sono mai real men te po li ti ci, è
trop po ci ni co e in tel li gen te per pren de re parte a qual sia si ana li si so ‐
cio po li ti ca dell’umanità. Ema nue le si di ver te a de scri ve re si tua zio ni
che al pub bli co sem bre ran no mes sag gi o in ven zio ni lin gui sti che, ma
per lui sono un sem pli ce di ver ti men to.22

L’ef fet to pro dot to è quin di lo stes so crea to dagli in ter ven ti pseu do
dotti del Mor bi do, nel testo ana liz za to pre cen de te men te: nes su na
iden ti fi ca zio ne per lo spet ta to re, nes su na ca tar si.
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Il terzo ed ul ti mo in ter ven to chia ma in causa due fi gu re cen tra li della
cul tu ra cri stia na oc ci den ta le: Gesù e Pon zio Pi la to. Il dia lo go co min‐ 
cia in media res, nel mo men to in cui Pi la to deve pren de re quel la fa‐ 
mo sa de ci sio ne da cui, se con do la tra di zio ne, si de re spon sa bi liz za
com ple ta men te. Il di scor so pro fe ti co di Gesù, che af fer ma con tro
ogni lo gi ca la sua ori gi ne di vi na, non sem bra met te re in difficoltà, al‐ 
me no all’ini zio, un Pon zio Pi la to tra i più scet ti ci. È solo quan do Gesù
pro cla ma l’ineluttabilità del suo de sti no e af fer ma di non po ter si sot‐ 
trar re alla sua mis sio ne di ri vo lu zio na rio che sconvolgerà il mondo,
che viene sol le va ta la que stio ne della fron tie ra tra fol lia, mi to ma nia o
im pe gno. Ed è in que sto fran gen te che Pi la to, met ten do in guar dia
Gesù sulla pericolosità del suo esem pio per le ge ne ra zio ni fu tu re, in‐ 
car na l’at teg gia men to di tutti co lo ro che, siano essi ra gio ne vo li, me‐ 
dio cri o sem pli ce men te spa ven ta ti, non ac cet ta no una mis sio ne che
si ma ni fe sti con un sui ci dio. Il di sim pe gno di Pi la to è chia ro, quan do
do man da a Gesù di mi su ra re pie na men te la por ta ta del suo gesto ca‐ 
ri co di con se guen ze.

34

PON ZIO PI LA TO Sei pro prio un matto, eh? 
GESÙ No, sono un ri vo lu zio na rio. E stravolgerò il mondo. 
[Si len zio] 
PON ZIO PI LA TO Ascol ta, anche se tu puoi – e io du bi to che tu possa
– ma anche se puoi… non farlo. 
GESÙ Perché? 
PON ZIO PI LA TO Perché sa reb be un esem pio ne ga ti vo! Per tutti i
matti che ver ran no dopo di te e che, a chi giu sta men te gli dirà « tu
sei un matto » ri spon de ran no « no, io non sono un matto, io sono un
ri vo lu zio na rio », « io sono il fi glio di Dio », « io sono l’elet to », « io
sono spe cia le ».23

Que sto in ter me dio, an co ra più scon cer tan te per la so vrap po si zio ne
che viene crea ta tra la ri vo lu zio ne teo lo gi ca di Cri sto e la ri vo lu zio ne
mas sa cro im ma gi na ta da Vit to ria, ri ma ne an co ra una volta senza ri‐ 
spo sta. È però la chia ve di volta che per met te di ca pi re la pièce. In ef‐ 
fet ti, il mo no lo go fi na le mo stra un altro aspet to della ri vol ta di Vit to‐ 
ria, quel la che cor ri spon de pro ba bil men te a una realtà ben più tri ste e
pa te ti ca, quel la di una gio va ne emar gi na ta che sogna un sol le va men to
delle masse per cam bia re un mondo di cui ha una vi sio ne par zia le e
pes si mi sta. Sem bra una let te ra d’addio al mondo per se gui re quel la
voce che la ob bli ga ad agire. E ciò che tra spa re è una forma pa to lo gi‐
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ca senza via d’usci ta che vede nella vio len za la sola so lu zio ne pos si bi‐ 
le.

Tutto in que sta pièce tende a so spen de re il no stro giu di zio. Si as si ste
alla messa in scena della ra di ca liz za zio ne di un grup po di gio va ni
spin ti alla vio len za da una società che sta per den do i suoi va lo ri o alla
fan ta sia di una ra gaz za in preda a un de li rio di po ten za? La no stra
società sta per den do gli an ti cor pi di fron te all’asce sa di un nuovo fa‐ 
sci smo o al lo ra il fa sci smo è il pro dot to della vio len za che la no stra
società in flig ge alla sua parte più fra gi le? Qua lun que sia la ri spo sta,
ciò che turba e in cu rio si sce lo spet ta to re è la possibilità che ciò a cui
sta as si sten do possa in fi ne av ve rar si.

36

A que sta possibilità, a que sta realtà pa ra dos sa le e in po ten tia con tri‐ 
bui sco no anche gli ele men ti che na sco no da un pas sa to e da un pre‐ 
sen te ben reali. Il ter mi ne di pa ra go ne co stan te che Vit to ria usa nei
suoi di scor si de ma go gi ci viene fatto, in ef fet ti – e se con do il mo del lo
di grup pi e grup pu sco li di estre ma de stra, an ti eu ro peo, an ti im mi gra‐ 
zio ne – con e con tro degli esem pi dell’attualità sto ri ca. Da una parte il
pa ral le li smo con il ter ro ri smo isla mi sta è co stan te: i neo fa sci sti pre di‐ 
ca no in fa vo re di un’Eu ro pa senza po po la zio ni im mi gra te, ma stru‐ 
men ta liz za no l’attualità, fa cen do leva sulla paura, una paura che do‐ 
vreb be ser vi re a crea re un contro- terrorismo, le git ti ma to ai loro
occhi dalla crisi mo ra le, po li ti ca ed eco no mi ca.
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I mo no lo ghi in cui Vit to ria si serve degli esem pi isla mi sti sono ef fi ca ci
nel tur ba re lo spettatore- lettore che si trova con fron ta to a una realtà
vio le te men te pre sen te e si sente tanto più mi nac cia to, su più fron ti.
D’altra parte, il ber sa glio del loro pro get to con tro ter ro ri sti co (il « pre‐ 
si den te » dell’Unio ne Eu ro pea, chia ma to Ca pel li Bian chi), la fonte di
tutti i mali si ri ve la es se re – nel de li rio di Vit to ria – il rap pre sen tan te
di un si ste ma ten ta co la re con tro il quale ogni forma di ri vol ta sem bra
inu ti le e che, in ma nie ra sub do la, ha di strut to ogni possibilità si co‐ 
strui re una ri vol ta.
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CA PEL LI BIAN CHI Scu sa te se mi per met to, ma que sto è molto im ‐
pro ba bi le. 
FU TU RO E tu cosa ne sai? Ci sono cel lu le dor mien ti in ogni paese e
Vit to ria… 
CA PEL LI BIAN CHI Sì, sì, ci può es se re tutto quel lo che vo le te. Ma la
gente non farà mai una ri vo lu zio ne. 
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VIT TO RIA Perché? 
CA PEL LI BIAN CHI Perché ha trop po da per de re. 
VIT TO RIA C’è gente che non ha più nien te da per de re. 
CA PEL LI BIAN CHI Sì, ma sono la mi no ran za. Come sa pre te esi ste una
so glia mi ni ma che… non lo sa pe te? Scu sa te, da quel che mi sem bra di
aver ca pi to – anche an dan do un po’ per esclu sio ne – voi siete di
estre ma de stra, giu sto? Quin di sa re te in con tat to con gli altri par ti ti
di estre ma de stra? 
FU TU RO Certo, Vit to ria ha crea to la rete clan de sti na. 
CA PEL LI BIAN CHI Be nis si mo. E al lo ra sa pre te, come lo sanno tutti a
Bru xel les, che esi ste una so glia mi ni ma sotto cui il li vel lo di povertà
non scen de mai. È basso, ma suf fi cien te a evi ta re ri vo lu zio ni.24

Ecco quin di che il let to re/spet ta to re si trova nuo va men te preso in
con tro pie de: si ri tro va di fron te non a un solo « cat ti vo delle fa vo le »,
che pren de reb be su di sé l’in te ra responsabilità degli even ti, ma di
fron te a più cat ti vi, senza ge rar chia, tutti schie ra ti per con tri bui re alla
crea zio ne del con te sto at tua le. Se il ber sa glio dell’at ten ta to è pre sen‐ 
ta to in ma nie ra così ma chia vel li ca e grot te sca non è solo perché è il
ri fles so della mente de via ta di Vit to ria – sa reb be trop po sem pli ce –
ma perché Al dro van di in vi ta an co ra una volta il pub bli co pre sen te alla
ri fles sio ne senza ma ni chei smi. Non viene data nes su na so lu zio ne,
poiché non è nem me no im ma gi na ta: quel che conta è che si possa
avere, in scena, uno spec chio della si tua zio ne at tua le, ma ga ri de for‐ 
man te, ma con un lin guag gio pro prio, senza ma ni fe sti po li ti ci e dun‐ 
que senza una una for mu la ri so lu ti va.
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Tea tro della di sto pia quin di? Non sem pre. Que sti due testi ci of fro no
due ap proc ci di ver si alla realtà. Con Scu sa te se non siamo morti in
mare come d’al tron de con il testo Ho mi ci de House, e al sua ditta della
tor tu ra, Al dro van di ci aveva abi tua to a si tua zio ni di an ti ci pa zio ne so‐ 
cia le, sem pre fon da te su un as sur do plau si bi le. Con Al lar mi!, in ve ce,
sem bra toc ca re le corde del ci ni smo. Il pi sto lot to fan fa ro ne di Ca pel li
Bian chi è ter ri fi can te: ap piat ti sce ogni ideo lo gia, gra zie a un di scor so
pron to all’uso che si può adat ta re a qual sia si grup po ter ro ri sta, svela
l’esi sten za di pro gram mi eco no mi ci che sot ten do no al con trol lo dei
po po li e delle po ten zia li ri vol te, am met te la po li ti ca dell’as si mi la zio ne
e del con trol lo del ter ro ri smo e va fino a con si glia re di tra sfor ma re
“que sta bella rab bia” in pro gram mi po li ti ci e forme ar ti sti che perché
« […] se anche non avete ta len to, fa lo stes so: le vo stre idee sov ver si ve
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vi fa ran no di ven ta re ric chi »25La ri vol ta so gna ta da que sta dit ta tri ce
per den te non potrà quin di av ve ni re poiché non è sem pli ce men te
pos si bi le, è ir rea liz za bi le an co ra prima di esi ste re perché così vuole il
po te re. Il fal li men to è in car na to da Ca pel li Bian chi, perché, come dice
Car me lo Ri fi ci nella pre fa zio ne « […] non es sen do mai stato non può
mo ri re, può solo es ser ci come pa ra dos so ra gio ne vo le di una società
morta e che non ha più nes su na in ten zio ne di re su sci ta re ».26

Un tea tro po li ti co, al lo ra? Certo, con una nuova ac ce zio ne da de fi ni re.
Il testo Al lar mi  ! ha su sci ta to delle cri ti che in Ita lia, so prat tut to a
causa del di scor so pro vo ca to rio e ca ri ca tu ra le di Ca pel li Bian chi, un
ti pi co esem pio di di scor so uf fi cia le che vede nel tea tro po li ti co un’en‐ 
ne si ma forma con for mi sti ca in fa vo re del po te re. Quel tea tro che ha
la ri spo sta pron ta a tutto e che Al dro van di ap pun to ri fiu ta. In un’in‐ 
ter vi sta il dram ma tur go ci dà una sua vi sio ne dell’im pat to del tea tro
sulla società:

41

Rac con ti sto rie for te men te con nes se con il pre sen te: credi che il
tea tro possa avere un im pat to sulla società? 
No. Al me no non in modo di ret to e im me dia to. Perché il tea tro non è
più la « piaz za » della no stra società. Gli spet ta co li che vo glio no
« sen si bi liz za re », « scan da liz za re » o «muo ve re» in fat ti mi fanno
sem pre un po’ pena, perché in ge ne ra le ven go no visti quasi so la men ‐
te da pub bli co già sen si bi liz za to, già scan da liz za to o già mosso e
que sto ov via men te non in ci de af fat to sulla società, è solo un tipo di
in trat te ni men to di ver so da quel lo main stream. Io però credo for te ‐
men te nell’im pat to che l’arte dram ma ti ca può avere sul fu tu ro,
perché il tea tro è uno dei pochi luo ghi in cui le per so ne pos so no
pren der si il tempo di an da re in profondità di qual co sa. 
E più la no stra vita diventerà un sus se guir si con ti nuo di si tua zio ni e
sti mo li par cel liz za ti, più sarà raro e cru cia le riu sci re a ri ta gliar si degli
spazi di profondità, in cui il con te sto ti ob bli ga a la scia re il cel lu la re
in tasca, a non par la re con nes su no e a im mer ger ti in quel lo che sta
suc ce den do. Per que sto credo che il tea tro continuerà a es se re ne ‐
ces sa rio.27

Il tea tro po li ti co di Al dro van di lo è in un altro modo, nella sua forma
nuova che evita ste reo ti pi e cose già dette poiché « […] une me na ce
pèse sur le théâtre po li ti que: le fétichisme de ses for mes, l’évidence
de ses di spo si tifs et la ren gai ne de ses fonc tions  »28. Lo è nella
volontà di ar ric chi re lo spet ta to re, for nen do gli non dati, ma punti di
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vista, per met ten do gli di ade ri re a si tua zio ni stra ne, as sur de, a volte
grot te sche.

Cosa vor re sti che di ces se un tuo let to re o spet ta to re dopo aver
letto o visto rap pre sen ta to un tuo testo? 
Io vor rei che le per so ne uscis se ro ar ric chi te nella complessità del ra ‐
gio na men to. Non perché « sanno più cose », ma perché le hanno
viste da punti di vista che non si aspet ta va no e que sto le ha fatte
pen sa re. Vor rei rom pe re le si nap si in cro sta te che li mi ta no il no stro
modo di ve de re la realtà e che ci por ta no a sem pli fi ca re, a crea re di ‐
co to mie e avere pre giu di zi. Que sto, ri spon den do anche alla do man da
di prima, non ha un im pat to sul pre sen te, ma può aver lo sul fu tu ro.29
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cit., p. 9.
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7 Ibi dem, p. 43.
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10 Ibi dem, p. 50.
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van di, tra realtà e pa ra dos so », op. cit.
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men ti po li ti ci sem bra no non voler smet te re di mal trat ta re va lo ri e verità, in
un con ti nuo an di ri vie ni tra ten ta ti vi di rin no va men to e di ri tor no del re vi‐ 
sio ni smo – mette in scena fi gu re le ga te al re gi me mus so li nia no, come il
testo Mai Morti, di Re na to Sarti del 2003, Dux in sca to la di Da nie le Tim pa no
del 2006 o an co ra i mo no lo ghi di Mat teo Bac chi ni del 2010, su un pic chia to‐ 
re fa sci sta, Na tu ra morta con sacco o Au to ri trat to in nero.
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RÉSUMÉS

Italiano
Il tea tro del dram ma tur go ita lia no Ema nue le Al dro van di si situa in un’Eu ro‐ 
pa e un’Ita lia in crisi. Ac col ta po si ti va men te dalla cri ti ca, la sua pro du zio ne
de fi ni ta «dram ma tur gia del pa ra dos so ra gio na to» af fron ta i nuovi pro ble mi
so cia li in modo molto per so na le e ori gi na le. Il suo an go lo d’ap proc cio è
sem pre in no van te e in vi ta il pub bli co a una presa di co scien za dei pro ble mi
ine ren ti alla no stra società. Que sto ar ti co lo si con cen tra in modo par ti co la‐ 
re su due testi del 2015, Al lar mi! e Scu sa te se non siamo morti in mare, rap‐ 
pre sen ta ti vi della si tua zio ne so cia le at tua le, dell’emi gra zio ne, del ter ro ri‐ 
smo, del ri tor no alle idee neo fa sci ste.
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English
The theatre of the young Ita lian play wright Ema nuele Al dro van di is lo ca ted
in a Eu rope and an Italy in cri sis. Cri ti cal ly ac clai med, his pro duc tion, de fi‐ 
ned as «the dra ma tur gy of rea so nable pa ra dox», ta ckles so cie ty's pro blems
in a very per so nal and ori gi nal way. Its ap proach is al ways in no va tive and
en cou rages the pu blic to be come aware of the pro blems in herent in our so‐ 
cie ty. This ar ticle will focus in par ti cu lar on two 2015 texts, Al lar mi! And
Scu sate se non siamo morti in mare, re la ted to the cur rent so cial si tua tion,
emi gra tion, ter ro rism, the re sur gence of neo- fascist ideas.
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