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TEXTE

« La gran de re ces sio ne » ini zia nel 2007� la crisi dei sub pri mes (i pre‐ 
sti ti ipo te ca ri ad alto ri schio) della fine del 2006, se gui ta dalla crisi fi‐ 
nan zia ria, diventerà, ben pre sto, un fe no me no mon dia le che non
risparmierà che pochi paesi nel mondo. Quel la che è con si de ra ta
come la più gran de crisi eco no mi ca, dopo «  la gran de de pres sio ne »
del 1929, ha già più di dieci anni. Anni du ran te i quali il mondo po li ti co
e fi nan zia rio ha cer ca to (o forse sa reb be più po li ti ca men te scor ret to
dire che ha fatto finta di cer ca re) delle so lu zio ni, du ran te i quali la
società ha ten ta to di so prav vi ve re, tra spe ran za e ab ban do no, tra ri‐ 
bel lio ne rab bio sa e cri ti ca ra zio na le. Prima che una nuova crisi, quel la
sa ni ta ria, si ag gun ges se a un tes su to già fra gi le e ri met tes se in causa
un’in te ra civiltà.

1

La scena con tem po ra nea ita lia na, che at tra ver so la nuova dram ma‐ 
tur gia è spes so lo spec chio della società che la ge ne ra, si è fatta por‐ 
ta vo ce di que sta « crisi », con scrit tu re e pro get ti molto di ver si. Fra
que sti testi, spic ca uno dei gran di suc ces si delle scor se sta gio ni, Leh‐ 
man Tri lo gy, pièce-saga di Ste fa no Mas si ni, testo plu ri pre mia to dal
pre sti gio so Pre mio Ubu nel 2015, come mi glior spet ta co lo (gra zie
all’ul ti ma regia di Luca Ron co ni) e come mi glior testo (premi a cui se
ne de vo no ag giun ge re altri come « mi glior al le sti men to sce ni co » per
lo sce no gra fo Marco Rossi, e come « mi glior at to re » a Mas si mo Po‐ 
pu li zio). Leh man Tri lo gy im mer ge lo spet ta to re nella saga del ca pi ta li ‐
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smo dall’ar ri vo, l’11 set tem bre 1844, di Henry Leh man, emi gra to ebreo
te de sco negli Stati Uniti dove viene ac col to con un «  Wel co me in
Ame ri ca. And good luck!  »  e il fal li men to della banca Leh man Bro‐ 
thers, il 15 set tem bre 2008. La ban ca rot ta tra sci na nella sua tra ge dia
le borse mon dia li e di ven ta il sim bo lo della crisi di tutto un si ste ma
che sem bra es se re sfug gi to al con trol lo di chi lo ha fon da to e forse ad
ogni in ter ven to umano.

Un testo fon da to re, dun que, che – se non parla di ret ta men te del
crack del XXI se co lo che verso la fine – in tro du ce nella sale tea tra li il
tema della « crisi », che sarà trat ta to in ter mi ni molto di ver si, at tra‐
ver so ge ne ri e toni quasi op po sti. Dal primo testo di chia ra ta men te le‐ 
ga to alla gran de re ces sio ne, Crack Ma chi ne di Paolo Maz za rel li e Lino
Mu sel la del 2011 (pre mio Hy strio dram ma tur gia), si pos so no in di vi‐ 
dua re di ver se pièces che scel go no mo del li dram ma ti ci molto di ver si:
la saga ap pun to della Leh man Tri lo gy di Ste fa no Mas si ni, la te sti mo‐ 
nian za in 7 mi nu ti an co ra di Mas si ni, del 2015, o il tono umo ri sti co – è
il caso di Fuo ri gio co di Lisa Nur Sul tan –, una certa fan ta sia in tel li gen‐ 
te e de li ran te, come in Zom bi tu di ne della com pa gnia Frosini- 
Timpano, o an co ra lo pseu do dia lo go della per for man ce, come in Ce
ne an dia mo per non darvi altre pre oc cu pa zio ni della cop pia ar ti sti ca
Deflorian- Tagliarini.

3

Que sto stu dio si pre fig ge di ana liz za re due testi che, pur nella loro
to ta le diversità, af fron ta no punti cru cia li at tra ver so un ap proc cio te‐ 
ma ti co co mu ne: Ce ne an dia mo per non darvi altre pre oc cu pa zio ni
della com pa gnia Deflorian- Tagliarini e Fuo ri gio co di Lisa Nur Sul tan.

4

Due testi a con fron to
Ce ne an dia mo per non darvi altre pre oc cu pa zio ni1 è il ti to lo di una
pièce- performance crea ta dalla cop pia for ma ta da Daria De flo rian, at‐ 
tri ce e re gi sta tea tra le, e An to nio Ta glia ri ni, bal le ri no e co reo gra fo,
che dal 2008 – pa ral le la men te con altri im pe gni ar ti sti ci – hanno for‐ 
ma to una com pa gnia e scrit to e pub bli ca to vari testi. Lo spet ta co lo ha
vinto il pre sti gio so pre mio Ubu 2014 nella ca te go ria « Novità ita lia na o
ri cer ca dram ma tur gi ca ».

5

La loro pro du zio ne è fi na liz za ta all’ana li si della re la zio ne con la realtà,
per son da re la legittimità di mo stra re sulla scena le sto rie al trui e
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l’espe rien za per so na le. Come si legge nell’in tro du zio ne di Gra zia no
Gra zia ni al vo lu me edito da Ti ti vil lus: « L’in te ro arco del loro per cor so
ar ti sti co come duo si iscri ve in un ten ta ti vo di par la re della realtà, fa‐ 
cen do i conti con la di stan za che l’ar ti sta – e noi con lui – ha ri spet to
ad essa »2.

Nel 2014 è usci ta, pres so l’edi tri ce Ti ti vil lus, La Tri lo gia dell’in vi si bi le,
cioè: Rewind; Rzec zy/cose e Rea li ty; Ce ne an dia mo per non darvi altre
pre oc cu pa zio ni. Que sti tre testi pro po sti nell’an to lo gia sono ispi ra ti a
fatti reali o a espe rien ze ar ti sti che e let te ra rie e i progetti- 
performance che ne sca tu ri sco no sono dun que ri fles sio ni su que ste
espe rien ze, su que ste let tu re, con di vi se con i col le ghi at to ri e suc ces‐ 
si va men te col pub bli co. La danza di Pina Bau sch è alla base del primo
testo Rewind. I diari di Ja ni na Turek del testo Rea li ty sono il punto di
par ten za per una ana li si delle azio ni del quo ti dia no e della rap pre sen‐
ta zio ne della morte in scena. In fi ne, un’im ma gi ne del ro man zo noir
L’esat to re (Bom pia ni 2012) dello scrit to re greco Pe tros Mar ka ris, che
am bien ta i suoi po li zie schi sullo sfon do di una Atene in piena crisi
eco no mi ca, è il punto di par ten za per il testo che verrà qui trat ta to.

7

Nel ro man zo greco due scene rap pre sen ta no il sui ci dio per di spe ra‐ 
zio ne, gesto estre mo che col pi sce gli abi tan ti di quel lo che è di ve nu to
il paese in ago nia per an to no ma sia, ri fles so e spau rac chio per l’Eu ro‐ 
pa in crisi; uno ri guar da una gio va ne cop pia che sce glie lo sfon do del
Par te no ne per to glier si la vita la scian do una let te ra che de scri ve
l’impossibilità di guar da re al fu tu ro. L’altra scena, forse più stra zian te,
vede come pro ta go ni ste quat tro pen sio na te che de ci do no di usci re di
scena, data la loro impossibilità di af fron ta re la crisi. La frase è ci ta ta
nella pièce, una si tua zio ne che po treb be sem bra re grot te sca, per la
sua as sur da ca ri ca tu ra, se non rap pre sen tas se il sui ci dio col let ti vo di
quat tro vec chiet te:

8

Siamo quat tro pen sio na te, sole. Senza figli, senza un cane. Prima ci
hanno ri dot to le pen sio ni, la no stra unica en tra ta. Poi ave va mo bi so ‐
gno di un dot to re per farci pre scri ve re le me di ci ne, ma i dot to ri
erano in scio pe ro. Quan do, fi nal men te, siamo riu sci te a pren de re la
pre scri zio ne, in far ma cia ci hanno detto che non danno le me di ci ne
perché la mutua è in de bi to e quin di avrem mo do vu to pa gar ce le con
le no stre pen sio ni ri dot te. Al lo ra ab bia mo ca pi to che siamo di peso
allo Stato, ai me di ci, ai far ma ci sti e a tutta la società, quin di...3
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A par ti re da que sta di chia ra zio ne, lo spet ta co lo per for man ce si svi lup‐ 
pa at tor no a qual che tema cen tra le e ai due pos si bi li at teg gia men ti
che si pos so no as su me re di fron te alla si tua zio ne che si sta vi ven do.4

9

At tra ver so un tutt’altro lin guag gio, quel lo della com me dia amara
(mezzo estre ma men te ef fi ca ce di met te re in luce di fet ti e de bo lez ze
della società e di por ta re alla ri fles sio ne, come il lu stri esem pi ci
hanno in se gna to), il se con do testo preso in con si de ra zio ne sem bra
af fron ta re le stes se pro ble ma ti che, trat tan do le, in fondo, in un modo
non poi così di ver so.
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Fuo ri gio co  è la se con da com me dia scrit ta dalla gio va ne dram ma tur ga
Lisa Nur Sul tan, sce neg gia tri ce per la Tv e il ci ne ma e au tri ce per tra‐ 
smis sio ni di sa ti ra. Dopo il suc ces so di Bru go le (testo ine di to del
2009), dove dei tren ten ni si con fron ta va no con la precarietà e la crisi
di aspet ta ti ve, at tra ver so un umo ri smo di spe ra to, Lisa Nur Sul tan de‐ 
di ca que sta se con da com me dia alle do man de e ai dubbi dei qua ran‐ 
ten ni di sil lu si. Lo spun to per la trama e per una ri fles sio ne sulla
società ita lia na con tem po ra nea – in tempo di crisi – è la par ti ta se mi‐ 
fi na le dei cam pio na ti eu ro pei del 20126. Quel la stes sa sera, Mario
Monti e An ge la Mer kel, a Bru xel les, par la va no dell’av ve ni re dell’Eu ro‐ 
pa. Ma l’Ita lia ha gli occhi su Su per Ma rio Ba lot tel li, per bat te re quel la
Ger ma nia che co strin ge l’Eu ro pa a strin ge re la cin ghia. Il cal cio come
ce le bra zio ne ca tar ti ca, quin di, come gesto sca ra man ti co per non fare
«la fine della Gre cia», come dirà uno dei pro ta go ni sti.

11 5

Mario e Anna stan no per si ste mar si a guar da re la par ti ta, quan do si
ac cor go no che un’altra cop pia, si len zio sa e com po sta, ha scel to il cor‐ 
ni cio ne vi ci no alla loro fi ne stra per get tar si nel vuoto. Su que sto sfon‐ 
do tra gi co e na zio nal po po la re in sie me, due cop pie si af fron ta no sui
pro ble mi di cop pia, della società, dei gio va ni, della re li gio ne, di Dio,
del sesso... per la du ra ta di una par ti ta. Lisa Nur Sul tan, at ti van do i
mec ca ni smi della com me dia all’ita lia na – che sa ri de re del tra gi co –
in vi ta lo spet ta to re alla ri sa ta e alla ri fles sio ne, a non pren de re trop po
sul serio le vi cen de e i pic co li di fet ti del quo ti dia no, per de di ca re più
at ten zio ne a temi di fondo, col let ti vi e tra sver sa li.
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Anche que sto testo si apre su un gesto sui ci da, of fer to al pub bli co fin
dalle prime im ma gi ni.

13
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Fuo ri gio co, Com pa gnia uni ver si ta ria I Chias so si. 
Regia di Jean- Claude Ba stos, 2017. ©JP Montagné

Fin dall’ini zio, la que stio ne del sui ci dio è trat ta ta in modo co mi co e
tra gi co al con tem po: se la si tua zio ne è quasi bur le sca nei primi mi nu ti
della pièce – per il con tra sto tra la rigidità dei po ten zia li sui ci di e
l’incredulità de ri so ria dell’altra cop pia – la mise en abîme in cui Adria‐ 
no rac con ta la cat ti ve ria della gente nei con fron ti dei sui di ci dei treni,
sfio ra il ci ni smo e il dram ma.

14

ADRIA NO [...] Se esi ste l’in fer no guar da, è pieno di quel li che muo io ‐
no sotto i treni. 
LAURA E perché? 
ADRIA NO Per le ma le di zio ni che gli tiran die tro i pen do la ri! 
LAURA Esa ge ra to…  
ADRIA NO Ma tu non hai idea, di cosa son ca pa ci i pen do la ri. Io li ho
visti. Stavo sul treno una mat ti na, e a un certo punto ci fer mia mo.
Tutti tran quil li, non è una novità. Poi però non ri par te. Dopo
mezz’ora ci di co no che siamo fermi perché uno si è but ta to sotto,
non si ca pi sce bene se l’ab bia mo schiac cia to noi o il treno prima, ma
co mun que non si cam mi na perché sui bi na ri ci sono… – vabbè – 
LAURA Ci siamo ca pi ti. 
ADRIA NO Tu do ve vi ve der li. « Ec chec caz zo, ogni gior no ce n’è uno! »
« Ma perché non lo fanno la notte, che la mat ti na la gente deve an da ‐
re a la vo ra re! » 

http://interfas.univ-tlse2.fr/lineaeditoriale/docannexe/image/1422/img-1.png
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LAURA Dio santo…  
ADRIA NO Ti giuro. Pen do la ri man na ri. Se gli di ce va no « Ve ni te giù a
rac co glie re gli or ga ni in ter ni così par tia mo prima » que sti cor re va no
giù a pu li re.7

Il fatto che que sto epi so dio sia rac con ta to dall’aspi ran te sui ci da crea
un ef fet to di stra nia men to: pro prio perché men zio na to da co lo ro che
fanno del sui ci dio il ba luar do della loro pro te sta so cia le, nega allo
spet ta to re l’em pa tia e con ce de una let tu ra an ti ca tar ti ca. E per met te,
in fi ne, che lo spet ta to re si guar di allo spec chio e cer chi – lungo tutto
lo spet ta co lo – di po si zio nar si ri spet to ad una scel ta, ad un at teg gia‐ 
men to.

15

Ecco al lo ra che viene spon ta neo ri flet te re su que sti ap proc ci ap pa‐ 
ren te men te op po sti, at tra ver so l’ana li si di que sti due testi, per met te‐ 
re in luce come viene rap pre sen ta ta la società, tra chi ab ban do na e
chi resta, tra chi pro te sta e chi si ac co mo da a una si tua zio ne così
dram ma ti ca.

16

Prima di pro se gui re all’ana li si, mi sem bra per ti nen te ri cor re re al testo
di pre sen ta zio ne di un’altra pièce già ci ta ta, Zom bi tu di ne, della com‐ 
pa gnia Timpano- Frosini, nota per la graf fian te cri ti ca so cia le e il tono
po li ti ca men te scor ret to del loro tea tro per for ma ti vo. Da nie le Tim pa‐ 
no spie ga così la si tua zio ne ini zia le del loro spet ta co lo:

17

Un uomo e una donna sono ri fu gia ti in un tea tro in sie me al pub bli co.
In que sto spa zio di il lu so ria sal vez za e re si sten za at ten do no l'ar ri vo
di qual cu no o qual co sa: la fine del mondo? Un nuovo ini zio? La Ri vo ‐
lu zio ne? Forse ar ri va no gli Zombi. 
Gli Zombi siamo noi. La Zom bi tu di ne è la no stra con di zio ne quo ti dia ‐
na. Stret ti tra l’emer gen za di un even to im mi nen te e de va stan te e
una quotidianità clau stro fo bi ca si fa fa ti ca a ri co no sce re il pe ri co lo o
la sal vez za: la vita da as se dia ti è di ve nu ta normalità. Quel la dello
Zombi al lo ra è l’im ma gi ne della no stra fine, ma è anche un'im ma gi ne
di spe ran za, l’unica pro spet ti va di ri na sci ta, l’unica forma di vita al ‐
ter na ti va al do mi nio di ban che, fi nan za e mul ti na zio na li. L’unico Ri ‐
sor gi men to pos si bi le per noi e il no stro Paese è un Ri sor gi men to
Zombi. Zombi di tutto il mondo unia mo ci! »8

È evi den te che la « zom bi tu di ne » rac co man da ta è l’ul ti mo pa ra dos so
di una impossibilità di scel ta, è il grido di spe ra to e pro vo ca to rio di chi

18
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con sta ta come Re na to Pa laz zi su Il Sole 24 ore che

[…] pare es se re una con di zio ne non solo con di vi sa da tutti, ma ne ‐
ces sa ria. Mas si fi ca, omo lo ga, lo bo to miz za tutti in di stin ta men te, ine ‐
so ra bil men te, non si sfug ge [...] Ogni ten ta ti vo di ri vol ta è inu ti le, si
ri sol ve in un buco nell’acqua.9

Ogni ten ta ti vo di ri vol ta trova in fat ti un muro con tro cui scon trar si,
sia esso il fat to re eco no mi co, la fragilità po li ti ca, la ne gli gen za con cui
ven go no trat ta ti i pro ble mi so cia li e cit ta di ni. Qui forse i due si gni fi‐ 
ca ti prin ci pa li di crisi – « stato di per tur ba zio ne di un in di vi duo o di
un grup po », ma anche « stato mor bo so e fe no me no fi sio lo gi co » – si
in con tra no, per met te re in evi den za come que sta si tua zio ne sia lo
spec chio di una società ma la ta.

19

La ten ta zio ne dell’ab ban do no: il
gesto tea tra le e il gesto po li ti co
Il gesto cen tra le, il mo to re dell’azio ne dram ma ti ca delle due pièces è
dun que il sui ci dio.

20

Un ten ta ti vo di sui ci dio, in Fuo ri gio co, che ri pren de il gesto to pi co, le‐ 
ga to alla sim bo lo gia della Gran de De pres sio ne e al crac bor si sti co del
1929, ri pre so poi per la crisi del 2008� il salto nel vuoto. La folla di
aspi ran ti sui ci di che sa li va no sul tetto del pa laz zo della borsa di Wall
Street a New York è pro ba bil men te un mito, tra man da to non senza
una punta di ci ni smo; si rac con ta in fat ti che si or ga niz zas se ro ap pun‐ 
ta men ti a Ma n hat tan per as si ste re al salto dei ban chie ri fal li ti. Un
mito che è stato messo in scena da umo ri sti e fu met ti sti. In realtà, si è
certi che i sui ci di per de fe ne stra zio ne sono stati po chis si mi. Si dice
anche, però (e in que ste di ce rie si può son da re la forza del mito) che
Win ston Chur chill, che si tro va va a New York nel mo men to del crac
bor si sti co, de scri ve va, al Daily Te le gra ph, come un gen tle man si fosse
but ta to dal 15° piano e fosse stato ri dot to in pezzi sotto la sua fi ne‐ 
stra.

21

In Fuo ri gio co, la si tua zio ne dram ma ti ca, il sui ci dio di Adria no e Laura,
è an nun cia ta da su bi to, come un’evi den za. No tia mo, in fat ti, che lo
spet ta to re non sa come Adria no e Laura siano sa li ti sul cor ni cio ne del
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pa laz zo: sono lì, sem pli ce men te, come se ci fos se ro stati da sem pre,
come degli em ble mi di una società che ri fiu ta, che non ha vie di
scam po, che trova una contro- verità a tutte le opi nio ni e a tutti i con‐ 
si gli per tro va re una so lu zio ne.

Se il tema del sui ci dio è qui trat ta to in modo umo ri sti co, ri ma ne però
un’im ma gi ne forte per lo spet ta to re, perché è sem pre pre sen te, si‐ 
mu la to per un istan te, evo ca to lungo tutta la com me dia, pre sen ta to
come la sola so lu zio ne dopo l’eli mi na zio ne dell’in di gna zio ne or ga niz‐ 
za ta (è l’epoca degli in di gna dos e delle pro te ste in piaz za), una con se‐ 
guen za della ver go gna e della tri stez za pro fon da dei per so nag gi.

23

Adria no – il fi lo so fo de pres so – pre sen ta una serie di ri fles sio ni tutte
volte a giu sti fi ca re il suo gesto: le ra gio ni sono mul ti ple, col let ti ve e
per so na li. Di volta in volta, sol le ci ta to dalle ri chie ste degli altri per so‐ 
nag gi, si di fen de con ar go men ti al li mi te della con trad di zio ne: « È un
di scor so tal men te lungo che mi viene mal di testa solo all’idea di ri‐ 
far lo. Di cia mo che ci but tia mo per non pen sar ci più  »  o an co ra:
« Dav ve ro, è pe no so par lar ne… e di ven ta pure re to ri co, sono le so li te
cose che po te te im ma gi na re… Ve lo dico in una pa ro la, e poi non di‐ 
cia mo altro: la CRISI »11.

24

10

Se l’atto mi li tan te della lotta degli in di gna dos non tenta Laura e
Adria no, è perché hanno ri nun cia to a lot ta re. Il loro gesto, però, ri‐ 
ma ne un gesto po li ti co – è al me no quel lo che cre do no – perché le
giu sti fi ca zio ni che pro pon go no hanno come punto di par ten za la si‐ 
tua zio ne so cia le.

25

LAURA Non stia mo cer can do so lu zio ni! Siamo ar ri va ti al li mi te, non
vo glia mo sa pe re « cosa suc ce de do ma ni ». Non vo glia mo es se re
com pli ci del di sa stro.12

Man mano che la loro vi cen da si svol ge sotto gli occhi dello spet ta to‐ 
re, si capirà, in ve ce, che il loro gesto è meno po li ti co di quan to vor‐ 
reb be ro, e che la forza di lot ta re è stata as sor bi ta nel buco nero della
loro crisi di cop pia13. Solo alla fine, forse, si in tui sce il vero mo ti vo –
per so na lis si mo – che li spin ge al gesto fa ti di co:

26

ADRIA NO Io sono in gab bia to nella mia «for tu na», perché so che se
ne vengo fuori, fuori non c’è nien te. E sono solo. Perché lo so che
pochi mi ca pi sco no. Se do ma ni mi li cen zio e tra un anno sono an co ra
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a spas so tutti mi di ran no che sono stato un co glio ne. Per cui, me lo
dico da solo, chiu do su bi to i gio chi e buo na not te ai suo na to ri.14

Que sto di ven ta molto chia ro quan do Laura parla dell’ul ti mo gesto che
ha com piu to: la di stru zio ne del com pu ter (gesto di ab ban do no, di ri‐ 
nun cia), su bi to equi li bra to dall’invio delle sue let te re ai gior na li.

27

In Ce ne an dia mo per non darvi altre pre oc cu pa zio ni della com pa gnia
Deflorian- Tagliarini la ten ta zio ne dell’ab ban do no è l’og get to di una
mise en abîme tra quel che è rac con ta to e quel che è rap pre sen ta to
sulla scena. La difficoltà di par la re della morte, della ri nun cia, di ven ta
impossibilità di crea re una pa ro la tea tra le a par ti re da una fin zio ne
tra gi ca. La pièce ini zia così:

28

DARIA Non siamo pron ti. 
Non è una que stio ne di ri tar do, dieci mi nu ti, un pro ble ma tec ni co… 
Pen sa va mo di non farlo. 
(guar da no il pub bli co) 
Non è che non ab bia mo la vo ra to, anzi pro ba bil men te il pro ble ma è
stato pro prio que sto: ci siamo persi in un mec ca ni smo men ta le for ‐
tis si mo e (guar dan do lo spa zio) non ab bia mo tro va to un’azio ne. Quin ‐
di.... 15

Que sto «  mec ca ni smo for tis si mo  » di ri fles sio ne è iden ti co a quel lo
dei due sui ci di di Fuo ri gio co: anche loro si sono persi in una spi ra le
ra zio na le e co scien te che, come dice Laura, li porta a una im pas se:
« Ci siamo messi in un vi co lo cieco, ab bia mo tutte le ri spo ste e vanno
tutte con tro un muro. A cosa è ser vi to es se re più “sen si bi li”, più one‐ 
sti, più in tel li gen ti… se ti fa vi ve re così? ».16

29

Nel 2013 Gra zia ni pre sen ta va la stra te gia este ti ca della com pa gnia in
que sti ter mi ni :

30

[…] il nuovo la vo ro di Daria De flo rian e An to nio Ta glia ri ni in col la bo ‐
ra zio ne qui con Mo ni ca Pi sed du e Va len ti no Villa. Anzi, che « non
parte », perché lo spet ta co lo ini zia con l’am mis sio ne di un fal li men to:
l’impossibilità di met te re in scena que sta sto ria, che anche se in ven ‐
ta ta (è trat ta dall’in ci pit di un ro man zo gial lo di Pe tros Mar ka ris) trat ‐
teg gia in modo in cre di bil men te pre ci so il nodo di di spe ra zio ne che si
av vi ta nelle bio gra fie dei cit ta di ni più po ve ri dell’Eu ro pa erosa dalla
crisi eco no mi ca. Di quel « vero », sem bra no dire i quat tro at to ri, non
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Va len ti no Villa, Mo ni ca Pi sed du, An to nio Ta glia ri ni e Daria De flo rian. ©Fu tu ra Tit ti fer ran te

si può par la re. Non lo si può fare con i mezzi dello spet ta co lo, cer ‐
can do di co strui re il dram ma ti co at tra ver so il re to ri co, cer can do la
ce le bra zio ne nella scon ta ta ade sio ne « po li ti ca » del pub bli co, nei
mec ca ni smi di un dram ma che es sen do con fra tel lo della no stra at ‐
tua le con di zio ne – l’Ita lia finirà come la Gre cia? – non può che far
leva sulle no stre in si cu rez ze quo ti dia ne. […] 17

La ri nun cia che l’at tri ce Daria De flo rian espri me da van ti al pub bli co è
un gioco di fin zio ne, una re trac ta tio, che si ri ve la es se re il perno at‐ 
tor no al quale si co strui sce tutta la per for man ce: a par ti re da que sta
di chia ra zio ne di fal li men to nasce la ri fles sio ne sull’impossibilità di
par la re della morte vo lon ta ria delle quat tro pen sio na te gre che, ma
anche di par la re della crisi in ge ne ra le; i quat tro at to ri (che non
hanno nomi di per so nag gi, si tuan do si così tra fin zio ne e verità), si ri‐ 
tro va no a rac con ta re la loro vita, la loro crisi. È Daria che co min cia –
in una zona di fron tie ra che è an co ra fin zio ne:

31

Non mi va di tro va re la responsabilità, quel la ma le det ta
responsabilità per cui devi sem pre tro va re una so lu zio ne. Ce la devi
sem pre fare, ti devi ti ra re su. Io non ce la fac cio, basta. È una tale li ‐
be ra zio ne, un tale senso di li be ra zio ne.18

E an co ra una volta, salta agli occhi il pa ral le li smo con Fuo ri gio co,
quan do Laura e Adria no pen sa no che il loro gesto li libererà. Solo alla
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fine della pièce si capirà che « but tar si non è una so lu zio ne ».

Il pas sag gio tra il pre te sto dram ma ti co, la fin zio ne e la realtà per so‐ 
na le – e quin di il pas sag gio tra il rac con to e la per for man ce – è ef fet‐ 
tua to da Mo ni ca, che parla aper ta men te e chia ra men te della sua vita
di at tri ce:

33

Come ho fatto a non pen sar ci prima, a non pre ve de re tutto que sto,
come ho fatto ad ar ri va re a que sto punto senza un mar gi ne, un mar ‐
gi ne di si cu rez za, nien te? Ma tra dieci anni che fac cio, a 60, 70 anni
cosa fac cio? Ades so è già tardi, devo fare uno sfor zo tutti i gior ni,
tutti i gior ni io mi devo sfor za re... 19

È a que sto mo men to che viene an nun cia to il pro ble ma del gesto po li‐ 
ti co: « Ma non è que sto, io posso fare anche lei che muore, ma che
cosa ci ri sol ve? La que stio ne è un’altra, è molto più ampia, come lo
rendo que sto gesto po li ti co? ». Un gesto po li ti co che non ha forse lo
stes so im pat to di quel lo di Jan Pa lach a Praga nel 1969, come no ta no i
per so nag gi, perché, in nan zi tutto, la ri nun cia a re ci ta re il sui ci dio non
può es se re con si de ra ta un gesto così forte, così si gni fi ca ti vo, ma
anche perché la si tua zio ne è cam bia ta e che il sui ci dio di quat tro
pen sio na te gre che può pas sa re sotto si len zio, può non es se re ri vo lu‐ 
zio na rio. Ma que sto gesto, che di ven ta anche quel lo dei quat tro ar ti sti
che lo por ta no in scena e de ci do no di par lar ne, è in nan zi tutto il
gesto di re si ten za al mondo at tua le, al ca pi ta li smo, al ci ni smo, alla
stupidità, alla crisi.

34

La fin zio ne di Mar ka ris di ven ta realtà in Ita lia (ri tes sen do quel filo
della paura che la si tua zio ne greca ha ge ne ra to), con il sui ci dio col let‐ 
ti vo di quat tro pen sio na ti di Ma ce ra ta, che si di chia ra no « morti per
de bi ti ». Il gesto, che esce dalla fin zio ne, che di ven ta vero, è le git ti‐ 
ma men te pos si bi le in scena? È quel che in fondo do man da no i per for‐ 
mer a se stes si e al pub bli co:
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E que sto non è più un ro man zo, que sta non è più un’im ma gi ne.
E noi cosa ci met tia mo a fare? 
I cin que mi nu ti dopo che hanno preso i son ni fe ri? 
La responsabilità del gesto. La po ten za del no. Il sim bo lo.  
Ma che ri schia mo di dire, che to glier si la vita è anche un di rit to?  
Una porta che puoi apri re nello spa zio sof fo can te della cupa di spe ra ‐
zio ne. Quan do ti hanno tolto tutto tu puoi sce glie re? No.20
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Ecco al lo ra che la scel ta del gesto po li ti co di ven ta una « non scel ta »,
per cui si può ri met te re in di scus sio ne la libertà dell’ab ban do no,
come si può ri met te re in di scus sio ne il gesto tea tra le di rap pre sen‐ 
tar lo.

36

Gesto, de ci sio ne, di spe ra zio ne… in en tram bi i testi, a un certo punto,
si pone la que stio ne della fon da tez za, della giu stez za di que sto at teg‐ 
gia men to. Di fron te alla fer mez za ini zia le, a poco a poco, si in si nua il
dub bio.

37

In Fuo ri gio co è il per so nag gio di Adria no, che per primo espri me que‐ 
sti in ter ro ga ti vi, dopo aver ana liz za to la pro pria si tua zio ne:
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ADRIA NO No Anna, Mario ha ra gio ne. Quel lo che dice è vero. Lo ca ‐
pi sco, lo pen se rei anch’io. Ma non posso ver go gnar mi di es se re in fe li ‐
ce. Posso ver go gnar mi di es se re l’unico delle per so ne a cui tengo che
gua da gna bene. E in fat ti me ne ver go gno. Che gua da gna bene fa cen ‐
do cose stu pi de. E me ne ver go gno. Ma se da tutta que sta ver go gna
nasce la mia infelicità, bè… ormai c’è e non posso farci nien te.

Nel testo Ce ne an dia mo per non darvi altre pre oc cu pa zio ni ci sono
vari mo men ti in cui viene sol le va to lo stes so in ter ro ga ti vo, spes so di‐ 
ret ta men te ri vol to al pub bli co, alla fron tie ra tra fin zio ne e realtà:
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Si av vi ci na al pub bli co guar dan do lo. 
Ma uno può es se re di spe ra to o se ne deve per forza ver go gna re? 
Lo so, lo so be nis si mo che è una cosa che uno do vreb be fare a casa
sua senza che nes su no ti vede. 
Poi in tea tro... il tea tro è l’ul ti mo dei posti dove uno può es se re di ‐
spe ra to, non si fa, non si usa più. 
Ma posso es se re di spe ra to? Posso? 
Posso star me ne qui fermo da van ti a voi, un’ora senza fare nien te?
Posso?21

Si ri ven di ca an co ra il di rit to di dire no, alla crisi, al mondo, alla vita.
Ma que sta di chia ra zio ne di libertà di scel ta ge ne ra un sen ti men to
pro fon do di im ba raz zo, che nasce dal con fron to con l’at teg gia men to
op po sto, quel lo di co lo ro che, lu ci di ma meno in tran si gen ti, scel go no
di af fron ta re la si tua zio ne, di an da re avan ti, di ac con ten tar si.

40
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Ac con ten tar si di quel lo che si ha:
un gesto da con dan na re?
Nel testo di Deflorian- Tagliarini, l’at teg gia men to dell’op po si zio ne
viene pre sen ta to all’ini zio come giu sto. Il co rag gio di « dire no », ma
so prat tut to l’im por tan za di dire no sono con trap po sti alla po stu ra
ormai trop po dif fu sa nella società, la po si zio ne della ri nun cia, che fi‐ 
ni sce col tra sfor mar si in passività. All’ini zio della pièce- performance,
si ri vol go no al pub bli co con una do man da di ret ta:

41

Anche perché se ab bia mo ca pi to una cosa in que sto pe rio do è l’im ‐
por tan za di dire no.  
Si può dire no.  
C’è una po ten za nel ne gar si, nel no.  
Che cos’è tutto que sto ac con ten tar si? 22

A que sto punto si in stau ra un gioco dram ma ti co, me ta tea tra le, che a
par ti re dall’an nun cio di non voler pre sen ta re uno spet ta co lo «  non
com ple ta men te pron to  », sca tu ri sce nel di scor so sog gia cen te più
uni ver sa le e col let ti vo, sul « non ac con ten tar si » di quel lo che si ha.

42

At teg gia men to che viene, in un certo senso, con trad det to im me dia ta‐ 
men te dall’azio ne sce ni ca. La frase dell’in ci pit, che mette in scena la
ri nun cia a par la re della pro te sta si len zio sa e piena di dignità delle
pen sio na te, viene smen ti ta da tutti i dia lo ghi che se guo no e che – pur
sot to li nean do la volontà di non fare lo spet ta co lo – rac con ta no sto rie,
sol le va no po le mi che, do man da no ri spo ste. Dice Daria:
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Lo so, lo so che mi sto con trad di cen do, perché dico che non lo fac ‐
cia mo e in tan to la ten ta zio ne di co strui re qual co sa... 
Sì, che ce ne siamo ac cor ti, è molto dif fi ci le dire no.23

Da que sta difficoltà a pren de re po si zio ne nasce la con trad di zio ne,
che mette in luce il pro ces so crea ti vo che sot ten de allo spet ta co lo.
Come dice At ti lio Scar pel li ni, in un breve ma uti lis si mo sag gio cri ti co
pre sen te nell’edi zio ne ita lia na:
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[...] dire « no » sulla scena si gni fi ca tor na re sul ri fiu to ori gi na rio della
rap pre sen ta zio ne e sull’im ma gi ne im pos si bi le che lo ge ne ra, ri ba di re
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che non c’è forma, pa ro la o gesto che siano o sa ran no in grado di
ade ri re pie na men te all’im ma gi ne, di scio glie re la di stan za che in essa
con ti nua men te si ri crea tra la pre sen za e la rap pre sen ta zio ne [...].24

Nello stes so tempo, la società, quel la che si li mi ta alla su per fi cie, che
si au to cen su ra per una ormai ro da ta pro pen sio ne al ci ni smo e al di‐ 
sfat ti smo, è qui ac cu sa ta di mediocrità e qua lun qui smo.

45

Ci abi tua no: ma dai su, anche se non sei pron to fallo lo stes so, tanto
nes su no se ne ac cor ge, è tutto ugua le. 
E in ve ce no.  
No. Noi non ci vo glia mo ac con ten ta re.25

La ten sio ne che si crea è sot to li nea ta da Giu lio Sonno, che mette in
ri sal to la por ta ta uni ver sa le delle do man de che ven go no poste :

46

Ed è pro prio da que sta con ti nua ten sio ne tra azio ne e ri nun cia che lo
spet ta co lo pren de forma e profondità: un mo vi men to im per cet ti bi le
che porta avan ti la non- narrazione at tra ver so una dop pia tra zio ne di
spin te cen tri fu ghe – ab ban do na re la scena – e cen tri pe te – pur abi ‐
tar la –. Come nel rac con to così nella scena, perché ap pun to tale è la
vita. Ma non si trat ta di una de nun cia po li ti ca, la crisi eco no mi ca con
la sua scia di ro vi ne e morti si len zio se non è che un sol ven te di un
ar ti fi cio più gran de. Lo spet ta co lo di Deflorian- Tagliarini in fat ti ha un
re spi ro uni ver sa le, e con estre ma sensibilità e in tel li gen za – ma gi ‐
stral men te dis si mu la te – in car na per l'ap pun to una que stio ne che at ‐
ta na glia, da sem pre, ogni in di vi duo ab ban do na to (d)alla vita: perché
devo chie de re il di rit to di es ser ci an ch'io a que sto mondo? […] Pre ‐
zio so, iro ni co e in ten so, Ce ne an dia mo per non darvi altre pre oc cu ‐
pa zio ni è que sto grido, è la sua ra gio ne, è la necessità trat te nu ta ep ‐
pu re so spi ra ta di ma ni fe sta re il di rit to di es ser ci.26

Ed ecco che la ri fles sio ne sulla crisi sfo cia a poco a poco in un in ter‐ 
ro ga ti vo più pro fon do, che ri guar da il po te re della pa ro la (la pa ro la
tea tra le, ma anche la pa ro la tout court).

47

Se si con ti nua l’eser ci zio di pa ral le li smi, in Fuo ri gio co si trova un giu‐ 
di zio si mi le, pro fon da men te se ve ro, pro fe ri to sem pre all’ini zio del
testo (quasi come un ma ni fe sto) dalla cop pia di sui ci di, Adria no e
Laura:

48
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Fuo ri gio co di Lisa Nur Sul tan. Pro get to e regia di Emi lia no Ma sa la con Giam pie ro Ju di ca,
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ADRIA NO Ma lo so, lo im ma gi no, ma noi non siamo per so ne da « Mal
co mu ne mezzo gau dio ». 
LAURA « Mal co mu ne mezzo gau dio », di cia mo ce lo, è un po’ il pro ‐
ver bio degli stron zi! Che sta reb be ro male, ma a ve de re che stan no
male anche gli altri, si ti ra no un po’ su di mo ra le. 
ANNA Ades so, messa così… 
ADRIA NO In ve ce per noi è pro prio il con tra rio. Quan do vedi che tutti
at tor no a te stan no male, ti de pri mi di più, un po’ perché sof fri con
loro, un po’ perché ti passa anche la spe ran za di poter stare me glio.
Ci vor reb be un mi ra co lo col let ti vo, ma pur trop po non cre dia mo ai
mi ra co li…27

Co lo ro che si ac con ten ta no, che ac cet ta no la si tua zio ne o al me no
ten ta no di so prav vi ve re all’in ter no degli sche mi pro po sti dalla società
sono il ber sa glio di cri ti che aspre, perché sono con si de ra ti meno co‐ 
rag gio si, meno in te gri, meno coe ren ti. E, come detto, più me dio cri. In
una spe cie di slan cio eroi co, i ri bel li si stac ca no dal si ste ma e con si‐ 
de ra no il loro gesto l’unico degno di es se re pro po sto.

49
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La si tua zio ne dram ma ti ca in ter ro ga, d’altra parte, lo spet ta to re, senza
adot ta re una po si zio ne, ma sug ge ren do i pregi e i di fet ti di ogni punto
di vista. Fin dall’ini zio della pièce, Mario si fa por ta vo ce di co lo ro che
« si adat ta no alla so lu zio ne » o forse che non ve do no nem me no come
po treb be ro ri bel lar si alla loro con di zio ne (per man can za di mezzi
eco no mi ci, mezzi in tel let tua li o forse solo di mo del li), e i suoi di scor si
sono pieni di luo ghi co mu ni, det ta ti da una vox po pu li (che con un po’
di ci ni smo po trem mo de fi ni re vox au to ri ta tis) che ci vuol far cre de re
alle possibilità, alle scel te, alle spe ran ze pos si bi li. Mario cerca, con la
sua dia let ti ca ten ten nan te e dal suo punto di vista, di far ca pi re – ai
sui ci di o al pub bli co? – che la morte per pro te sta « non è una so lu zio‐ 
ne », che « si deve es se re più forti degli altri », che l’ac cet ta re la realtà
è quel lo che di me glio la vita ci ri ser va. Solo che Mario lo fa ad du cen‐ 
do esem pi trop po lo go ri come quel lo della « vec chia bar bo na sotto al
ponte », che gli fanno as su me re una po si zio ne buo ni sta, molto in ge‐ 
nua e priva di razionalità. E Mario si sveglierà da que sta « positività
in sop por ta bi le » (come dice An to nio in Ce ne an dia mo per non darvi
altre pre oc cu pa zio ni) quan do l’ac con ten tar si non ri guar da più il mal
co mu ne ma la sua vita di cop pia, quan do si rende conto che è stato il
so sti tu to al sogno più gran de della mo glie:

50

MARIO Che al lo ra nien te ha un senso Anna, se ci sono, se non ci
sono. Tu hai de ci so di es se re fe li ce con quel lo che la vita ti dà. Qua ‐
lun que cosa sia. 
ANNA E dov’è lo sba glia to? 
MARIO È tutto sba glia to, tutto. 
ANNA Do vrei fare come loro, che si im pon go no di sof fri re perché
non hanno « la per fe zio ne »? 
MARIO Do vre sti cre de re che que sto sia il me glio che ti po tes se ca pi ‐
ta re… 
ANNA Ad di rit tu ra? 
MARIO Sì ad di rit tu ra. 
ANNA Non pre ten di un po’ trop po? 
MARIO Io non vo glio che ti ac con ten ti. 
ANNA È una cosa sba glia ta? Ac con ten tar si è una cosa sba glia ta? 
MARIO È una cosa brut ta. 
ANNA Ne sei si cu ro? 
ANNA O forse il truc co è solo non dir se lo?
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Tut ta via, si ca pi sce pre sto – e que sto in en tram bi i testi – che non ci
si trova di fron te a un bivio, a una vera scel ta etica, ma piut to sto a due
ri nun ce pa ral le le: la ri nun cia ecla tan te e senza ap pel lo dei ra di cal chic
di Fuo ri gio co viene con trap po sta alla vera ri nun cia a lot ta re di chi si
ac con ten ta, di chi entra nel si ste ma, di chi vede pas sa re la sua vita at‐ 
tra ver so un se tac cio (come il per so nag gio di Mario con fes sa sul cor‐ 
ni cio ne) senza sa pe re perché al cu ne cose pas sa no ed altre re sta no. E
di fron te a due ri nun ce, che sono anche due mezzi di lot ta re – uno di
lotta pro te sta ta ria che porta all’au to di stru zio ne co scien te e l’altra di
lotta nel quo ti dia no, più me schi na, ma più umana – non viene for ni ta
la so lu zio ne, non viene con ces sa, né a una ca te go ria né a un’altra,
un’as so lu zio ne.

51

Il gesto fi na le: che possibilità?
L’ab ban do no di cui si parla (della lotta, della vita, della spe ran za) è
espres so, nella scrit tu ra dram ma ti ca, at tra ver so la crea zio ne di per‐ 
so nag gi « con ca vi », o come si di reb be in fran ce se en creux. En tram bi
i testi, in modo molto di ver so, met to no in luce con trad di zio ni e
dubbi, sot to li nean do quel la ten ta zio ne dell’ab ban do no (della vita, del
gesto po li ti co, del gesto tea tra le) che viene con si de ra to ora mai inu ti‐ 
le.

52

So spe si (let te ral men te) al sesto piano di un pa laz zo, Laura e Adria no
di Fuo ri gio co elen ca no tutto ciò a cui hanno ri nun cia to, per sno bi smo
o forse solo a causa del vuoto che li abita in quan to cop pia: essi sono
«  vuoti  » di pro get ti, non hanno figli, non fanno più sesso, nes su na
pro spet ti va la vo ra ti va li se du ce più, vi vo no lon ta no dagli altri e con si‐ 
de ra no l’en tu sia smo o lo slan cio di massa – le ga ti alla te le vi sio ne, al
cal cio, alla lotta col let ti va – come una man can za, un di fet to, un ele‐ 
men to, ap pun to, « in ne ga ti vo ».

53

Tutto suona ormai per du to nelle loro pa ro le, perché il loro di scor so è
iper cri ti co per an ti ci pa zio ne:

54

MARIO Ora, io ca pi sco che voi siate anche giu sta men te in di gna ti… 
LAURA Ma noi non siamo in di gna ti, siamo pro prio in caz za ti neri. 
MARIO Ma al lo ra perché non vi unite ai mo vi men ti in piaz za? 
LAURA Co’ le tende? Dai su’, c’ab bia mo un’età. Ti giuro: mi fa meno
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fa ti ca 
but tar mi di sotto.28

Rap pre sen tan ti di una clas se so cia le agia ta, colti, i due aspi ran ti sui ci‐ 
di bobo sca ri ca no la responsabilità del loro ma les se re sulla crisi mo ra‐ 
le e in tel let tua le della società, perché l’er ro re non può es se re che col‐ 
let ti vo. Non si pren do no quin di la responsabilità di aver con tri bui to
alla crisi, alla loro crisi. Sono messi a con fron to con le ri stret tez ze
eco no mi che dell’altra cop pia, con la loro mentalità terra e terra (co‐ 
strui ta su luo ghi co mu ni, ma in fondo anche sul buon senso), con il
loro ac con ten tar si ad ogni costo. La vox po pu li è rap pre sen ta ta sulla
scena dalla te le vi sio ne, at tra ver so la ri pe ti zio ne degli slo gan di rea li ty
show fra i più bie chi, ma anche at tra ver so la voce in di ret ta dell’altro
spet ta co lo na zio nal po po la re per ec cel len za: il cal cio. La par ti ta che
scan di sce i 90 mi nu ti dello spet ta co lo è al con tem po la voce della
realtà, della società, che la si ac cet ti o che la si neghi.

55

Adria no e Laura non riu sci ran no a sor mon ta re la crisi se non se pa‐ 
ran do si e ri nun cian do al sui ci dio. Il gesto fi na le è quin di quel lo della
ri nun cia, un gesto in ne ga ti vo, scan di to da una frase che, benché
chia ra nella sua con sta ta zio ne, resta vo lon ta ria men te am bi gua:

56

La luce il lu mi na tutti e quat tro. Non sono più due cop pie, sono quat tro
in di vi dui soli. 
90esimo mi nu to. Il boato esplo de nei pa laz zi vi ci ni. Le stra de si riem ‐
pio no di ca ro sel li di mac chi ne e gente che fe steg gia. 
L’Ita lia è in fi na le. 
LAURA Ab bia mo vinto.29

Che cosa si gni fi ca quell’« Ab bia mo vinto »? Si cu ra men te non fa solo
ri fe ri men to alla vit to ria della na zio na le ita lia na, benché – come so ste‐ 
ne va Mario – in quel la vit to ria ci sia per molti il si mu la cro del ri scat to
dell’Ita lia in piena crisi eco no mi ca di fron te allo sguar do ri pro ba to re
dell’Eu ro pa. Laura ha vinto perché non si è sui ci da ta, perché non ha
ce du to alla ten ta zio ne? O solo sem pli ce men te perché ha ca pi to che la
gran de crisi era solo una fac cia ta di fron te alla pic co la crisi di cop pia?
Ma forse la do man da più im por tan te resta: a chi è ri vol to? Forse si è
di fron te all’unico mo men to in cui, in que sto testo con scel te este ti‐ 
che clas si che, la quar ta pa re te si spez za, per crea re un ini zio di dia lo‐ 
go col pub bli co. Lo si può in ter pre ta re come un ap pel lo alla ri fles sio‐

57
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ne, come la scia no pre sa gi re le pa ro le che si leg go no nella sche da di
pre sen ta zio ne dello spet ta co lo:

E la do man da è sem pre quel la: ac con ten tar si è una cosa sba glia ta? O
è l’unica sal vez za? 
E al lo ra perché quest’ansia non ci la scia mai? 
Non ab bia mo ri spo ste, ma in tan to, per ren der la più ac cet ta bi le, l’ab ‐
bia mo rac con ta ta ri den do.30

Come sot to li nea Laura Be vio ne, in un ar ti co lo ap par so su Hy strio,
die tro l’iro nia del testo si cela una vera do man da esi sten zia le che non
può la scia re in dif fe ren ti.
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Lo sno bi smo di Adria no, la fru stra zio ne let te ra ria di Laura, la con cre ‐
tez za di Mario e il prag ma ti smo sen ti men ta le di sua mo glie de fla gra ‐
no e, al ter mi ne della par ti ta trion fal men te vinta dall’Ita lia, li con vin ‐
co no a scel te esi sten zia li non pre vi ste e che il pub bli co può sol tan to
im ma gi na re. Un fi na le aper to e tut ta via coe ren te con uno spet ta co lo
che mira – pur con amabilità e iro nia – a de co strui re e se mi na re
dubbi, mi na re si cu rez ze e luo ghi co mu ni tanto ra di ca ti da tra ve stir si
da verità. Così, alla fine, il no stro buon senso, la no stra ra gio ne vo lez ‐
za in for ma ta e po li ti ca men te cor ret ta non ci ap pa io no più in una luce
netta bensì con tor na ti da ombre in si nuan ti.31

Il tea tro della com pa gnia Deflorian- Tagliarini si co strui sce, d’altra
parte, in tor no all’as sen za, o me glio alla sfida della rap pre sen ta zio ne
dell’as sen za. At ti lio Scar pel li ni ri cor da :
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È af fer ran do, man can do, pla sman do, fi gu ran do lo spa zio vuoto
dell’og get to che il tea tro di Daria De flo rian e An to nio Ta glia ri ni si è
co strui to nel tempo [...] nella volontà di re sti tui re alla pre sen za pun ‐
tua le della scena non la totalità di quel che c’è (il reale, il sen si bi le,
l’even to) ma la con trad di zio ne di quel lo che non c’è e che, per de fi ni ‐
zio ne, non può es se re rap pre sen ta to.32

In Ce ne an dia mo per non dare altre pre oc cu pa zio ni, che si apre ap‐ 
pun to su una di chia ra zio ne di ri nun cia, « la pre pa ra zio ne della morte
che è forse l’unica azio ne pre sen te »33 è messa in scena alla fine, at‐ 
tra ver so il buio, la ri nun cia all’im ma gi ne. La morte che è di fatto quel‐ 
lo che non c’è e che il tea tro non può rap pre sen ta re, viene qui con‐
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cre tiz za ta con la di chia ra zio ne del « salto nel buio » e con la scom‐ 
par sa, a vista, della sce no gra fia e degli at to ri che ne hanno par la to, tra
di gres sio ni, aned do ti, au to bio gra fia, per tutto lo spet ta co lo.

Ci vor reb be un salto nel buio. 
Ma basta che uno lo pensi e già non suc ce de più, bru cia to anche il
salto nel buio.  
Bru cia to. 
Come si esce da una crisi? 
Qual cu no dice che dob bia mo avere il co rag gio di chiu de re. 
Con il neo li be ra li smo. 
Coi con su mi. 
Chiu de re. 
Con le carte di cre di to, di de bi to. 
Chiu de re. 
Con que sta falsa idea di pro gres so. 
Chiu de re. 
Va bene. 
Pro via mo. 
Chiu dia mo. 
[...]

Tutti e quat tro fis sa no a lungo il pub bli co. 
Va len ti no poi si alza e va a pren de re delle stof fe con le quali rende nera
una prima sedia, gli altri lo se guo no e ve sto no di nero sedie, ta vo lo,
bic chie ri, la bot ti glia, le carte di identità, il ba rat to lo dei son ni fe ri.34
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A poco a poco, gli at to ri si ve sti ran no tutti di nero, in dos san do un
cap puc cio per scom pa ri re com ple ta men te. L’ul ti ma im ma gi ne dello
spet ta co lo, «  un fermo im ma gi ne in cui tutto è nero  »35, è una
presenza- assenza molto forte, che la scia ri suo na re nello spet ta to re le
do man de che gli at to ri hanno fatto al pub bli co, sull’im pe gno, sull’at‐ 
teg gia men to da as su me re, sulla forza o la de bo lez za del gesto.
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L’im pat to che que sta im ma gi ne ha sul pub bli co viene così de scrit ta da
Giu sep pe di Ste fa no:
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Ed è bel lis si ma la se quen za fi na le che in ghiot te nel buio og get ti e
per so ne, ri co pren do i primi con un panno nero che li ri ve ste nella
forma. Tutto scom pa re nell’oscurità, come poco prima aveva fatto
Ta glia ri ni ve sti to to tal men te di nero fin nel viso e in die treg gian do sul
fondo. Tutto viene an nul la to. Ri ma ne solo ciò che ab bia mo im ma gi ‐
na to. Che ab bia mo pen sa to. Che ab bia mo cre du to. 36

I testi ana liz za ti non danno, evi den te men te, nes su na ri spo sta a que‐ 
ste do man de. Allo spet ta to re sta il com pi to non di de ci de re – nes su no
dei due testi glie lo ri chie de – ma di ri flet te re sugli av ve ni men ti e sulle
con di zio ni crea ti dalla no stra società. Il fatto di met te re sulla scena,
in modo grot te sco o in ma nie ra più sus sur ra ta, ma in ogni caso in
tono po le mi co degli even ti che forse si sono letti nelle pa gi ne di cro‐ 
na ca dei gior na li, li am pli fi ca, perché li rende an co ra più reali. E il
pub bli co non potrà che pren der ne atto e cer ca re di crear si una pro‐ 
pria po si zio ne, oltre il buo ni smo o l’at teg gia men to scan da liz za to, quei
fil tri che la stam pa e la po li ti ca met to no tra il vis su to e il nar ra to e
che im pe di sco no, nella quotidianità, di fer mar si a ri flet te re su quel lo
che que sti atti hanno vo lu to dire.
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RÉSUMÉS

Italiano
Il con tri bu to in ten de met te re a con fron to due testi tea tra li molto di ver si tra
loro che in da ga no, con tec ni che e un’este ti ca dif fe ren ti, l’ar go men to della
crisi eco no mi ca e so cia le: Ce ne an dia mo per non darvi altre pre oc cu pa zio ni
di Daria De flo rian e An to nio Ta glia ri ni, e Fuori gioco di Lisa Nur Sul tan. Il
tema co mu ne – il rac con to di un sui ci dio – è solo il punto di par ten za per un
di scor so più ampio sugli at teg gia men ti pos si bi li di fron te alla crisi: ab ban do‐ 
no o ac ce ta zio ne? Ri vol ta o com pro mes so?
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English
This con tri bu tion in tends to com pare two very dif fer ent the at rical texts
that in vest ig ate, with dif fer ent tech niques and aes thet ics, the sub ject of the
eco nomic and so cial crisis: Ce ne an diamo per non darvi altre pre oc cu‐ 
pazioni (We're leav ing so as not to give you any more wor ries) by Daria De‐
florian and Ant o nio Tagliar ini, and Fuori gioco (Out of the Game) by Lisa Nur
Sul tan. The com mon theme – a story of a sui cide – is only the start ing point
for a broader dis course on pos sible at ti tudes in front of a crisis: re nun ci‐ 
ation or ac cept ance? Re volt or com prom ise?
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