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Pe r  quals ias i t ipo di utilizzo e  di r iproduzione  de lle  s che de , è  s e mpre  ne ce s s ar io c itare  la  fonte : 
“a  cura  de l Proge tto T e atro Ragazzi e  Giovani Pie monte ”. 



La trama 
Mamma, bambino, papà, notte , luna, s te lla , a lbe ro, ne ve , pie de , bocca, mano, 

fiume , nonno, fiore , cas a, s ole …  
10 Parole . Quali s ono que lle  pr ime  die ci parole  che  un bimbo impara a  dire ? 

Sono ovunque  le  s te s s e ? E s e  s ì che  cos a raccontano? Sono s olo de ttate  dal 
bis ogno di fars i capire , d’otte ne re  ciò che  il piccolo vuole  o s ono anche  que lle  che  
raccontano i s uoi s ogni? C’è la  parola luna ne l s uo piccolo vocabolar io? 

 
Ci s iamo dati la  pos s ibilità di ragionare  pe r  immagini intorno a que s to te ma. 

Due  attor i e  un’illus tratr ice  pe r  i piccoli ne ll’ambito de l ‘Proge tto Pr ima Infanzia’ 
pe r  me tte re  in s ce na uno s pe ttacolo che , quas i s e nza parole , racconti le  nos tre  10 
Parole . 

Una s tor ia  s e mplice  che  par la  di natura ge ne ros a, di famiglia , di giochi, 
de ll’e s pe r ie nza gioios a de l conos ce re  che  è  di ogni bambino. 

 
 
 
 

Le tematiche principali 
Il piccolo mondo de lle  10 parole  de l bambino racconta il grande  mondo ne l 

quale  forme rà la  propr ia  e s pe r ie nza. 
La s e re nità di una gita  ne lla  natura, i giochi con l’acqua s ulla  s piaggia, una 

pas s e ggiata  ne l dis e gno ordinato de lla  città, l’amicizia  con un animale , la  vicinanza 
ras s icurante  de i ge nitor i compongono il quadro e s pe r ie nziale  che  il bimbo potrà 
r itrovare  ne lle  s ce ne  de llo s pe ttacolo.  

 
 
 
 

La struttura dello spettacolo 
Abbiamo voluto giocare  con una s tor ia  palindroma, os s ia  le ggibile  s ia  da 

s inis tra  che  da de s tra; facilita ti dalla  s ce lta  s ce nografica (un tappe to dipinto che  
s corre  avanti e  indie tro a  raccontare  s pazi d’azione ) abbiamo agito, un uomo e  una 
donna ins ie me , in un prato, in una fore s ta , in uno s pazio d’acqua e  in una città. 



 Abbiamo poi r ipe rcors o a  r itros o le  s ce ne , accompagnati que s ta  volta  da un 
cucciolo/bambino la  cui pre s e nza ha r idis e gnato le  tappe  de l viaggio pe rcors o.  

L’ultima par te  di s pe ttacolo ve de  pr ima il cucciolo/bambino e  poi gli 
s pe ttator i bambini dive nire  protagonis ti de ll’azione . Lo s pazio che  pr ima è s tato 
luogo di rappre s e ntazione  dive nta un gioco e s pe r ie nziale  pe r  il pubblico.   

 
 

 
 

I personaggi 
Una donna: Gilda, un uomo: Ze no, un cucciolo: Mimì. O fors e , tra ttandos i di 

bambini cos ì piccoli, una donna, un uomo, un piccolo; o ancora una mamma, un 
papà, un figlio. 

Due  adulti che  molto as s omigliano ne i loro compor tame nti a i ge nitor i de i 
bambini/s pe ttator i, e  un cucciolo, pe ns ato pe rché i bambini pos s ano ide ntificars i, 
s ono i pe rs onaggi che  inane llano in un viaggio/gioco le  10 parole  che  danno il titolo 
allo s pe ttacolo.  

 
 
 
 
 

Tecniche e linguaggi teatrali 
10 Parole  è  uno s pe ttacolo di te atro di movime nto e  d’inte razione . Il tappe to 

dipinto s u cui s i s volge  la  s tor ia  dive nta il luogo ne l quale  gli a ttor i incontrano la  
fantas ia  e  la  voglia  di e s plorare  infantile . Movime nto e  s uono s ’intre cciano pe r  far  
vive re  ambie nti dive rs i e vocati dal s e gno pittor ico de lla  s ce nografia .  

L’inte razione  con il giovanis s imo pubblico, s is te mato tutt’intorno s ui tappe ti, 
avvie ne  alla  chius ura de i ‘quadr i’; filas trocche  e  ninne nanne  raccontano piccole  
s tor ie  s ugge r ite  dalle  10 parole  de l titolo. 

Gli a ttor i comunicano con una ge s tualità quas i danzata , fras i s e mplici e d 
e s clamazioni onomatope iche  pe r  porre  l’acce nto s ugli s tati d’animo e  de s cr ive re  le  
diffe re nti s ituazioni che  compongono i quadr i. 

 
 
 
 



Le scenografie e i costumi 
La s ce nografia  è  la  line a guida de llo s pe ttacolo. Abbiamo voluto condivide re  

con Kimiko, una nota dis e gnatr ice  pe r  la  pr ima infanzia (e dita  in Ita lia  pre s s o Baba 
libr i), l’avve ntura 10 Parole ; ne  è  nato uno s pe ttacolo connotato da un for tis s imo 
s e gno pittor ico. L’us o fe s tos o de l colore , la  pulizia  de lle  forme , la  grazia  de l s e gno 
di Kimiko tras migrano dal mondo de ll’e ditor ia  pe r  l’infanzia alla  s ce na, pe r  
incontrars i con il gioco d’attore . Si è  tratta to di una s ce lta  impe gnativa che  ci è  
s e rvita  come  s timolo pe r  mis urarci con un modo pe r  noi nuovo di re citare . 

Fe rmo re s tando la  pianta  ce ntrale  e  la  vicinanza con i bambini (caratte r is tica 
comune  a tutti i nos tr i s pe ttacoli de l Proge tto Prima Infanz ia), abbiamo dovuto 
confrontarci con un dive rs o atte ggiame nto me ntale ; un dis e gnatore  illus tra  con le  
immagini, un attore  agis ce  e  s e  ne ce s s ar io par la; come  e vitare  il r is chio di e s s e re  
tautologici?  

Que s to s pe ttacolo è  il r is ultato de lla  nos tra  r ice rca… 

 
 

 

La creazione dello spettacolo 
10 Parole  è  l’ultimo nato tra  gli s pe ttacoli de l Proge tto Prima Infanz ia. Il 

proge tto raccoglie  s pe ttacoli, s pe r ime ntazioni, laborator i uniti da una comune  
atte nzione  agli inte re s s i de i più piccoli e d è  propr io da qui che  s iamo par titi pe r  
cos truire  lo s pe ttacolo. Il nos tro pubblico vive  una fas e , un’e tà, in cui occupars i di 
s e  s te s s i è  il maggior  s e gno di vitalità, il fulcro. Con i nos tr i s pe ttacoli vogliamo 
indagare  as pe tti de l loro conos ce re ; 10 parole  par te , ne lla  s ua re alizzazione , 
propr io da que s to. Quali s ono le  pr ime  parole  che  i bambini dicono? E a cos a 
s e rvono? Pe r  otte ne re  cos e ? Pe r  raccontare  il loro s tupore  di fronte  alla  vita?  

Me s s a a  fuoco l’ide a di par te nza s iamo andati ne gli as ili nido e  ne lle  s cuole  
d’infanzia  pe r  giocare  con i piccoli, i ge nitor i, gli e ducator i, a lla  r ice rca di un 
vocabolar io da condivide re . Abbiamo cos ì raccolto filas trocche , ninne nanne , parole  
con tante  s onor ità. Le  abbiamo tras cr itte  e  re gis trate , dipinte  e  imparate  a  dire .  

Intanto abbiamo imparato a  muove rci s ulla  s ce na attrave rs o parole  illus trate , 
ogge tti e  pop up: un gioco di s orpre s e  e  di s cope r te  che  ha il s apore  de ll’avve ntura 
de l conos ce re .  



Le fonti 
 

 I libr i pop up di Kimiko: il cane , il cavallino, il koala , il maialino, il 
coniglio, il lupo, il gatto, la  topolina, un re galo s traordinar io -  
s upe rkamis hibai, cappucce tto ros s o. Edizioni Baba Libr i. 

 Be atr ice  Ale magna, Che  cos 'è  un bambino , Ed. T opipittor i, 2008 
 Ale xande r  Lowe n, Il linguaggio de l corpo  
 Giulia  Baronche lli, Ce lia  Carpi Ge rmani, Coccole  e  Filas trocche , Giunti 
 Chris tophe r  Knill, Contatto corpore o e  comunicaz ione , Er icks on 

 
 
 

I protagonisti 
La Compagnia  Il  Me la ra nc io  nas ce  ne l 

1982 e  s volge  la  s ua attività pre vale nte me nte  
ne ll’ambito de l T e atro pe r  ragazzi, coniugando la  
re citazione  de ll’attore  con i linguaggi propr i de l 
T e atro di Figura e  de l T e atro danza. 

Il conte s to de l T e atro Ragazzi ha por tato la  
Compagnia a  pe ns are  un T e atro a  cui concorrono 
molte plici forme  e s pre s s ive  e  ha de te rminato un 
proce s s o produttivo che  e labora la  drammaturgia  
dire ttame nte  s ulla  s ce na attrave rs o pe rcors i di 
r ice rca e  s pe r ime ntazione . 

La matr ice  or iginale  di T e atro di figura 
r imane  un s e gno s tilis tico impor tante  in tutti gli s pe ttacoli (s ia  che  la  me s s ins ce na 
pre ve da l’utilizzo di pupazzi e  figure , s ia  che  affidi l’inte rpre tazione  
pre vale nte me nte  all’attore ) e  la  s i r itrova ne ll’us o non conve nzionale  de ll’ogge tto in 
s ce na e  ne lla  tras formazione  de gli e le me nti s ce nografici che  non vanno a 
r icos truire  un ambie nte  re alis tico ma as s umono ne lla  re lazione  dinamica con il 
pubblico un valore  s imbolico e d e vocativo. 

L’attività de lla  Compagnia s i ar ticola  in dive rs e  forme : la  produzione  di 
s pe ttacoli; la  conduzione  di laborator i te atrali; la  formazione ; l’organizzazione  di 
manife s tazioni, e ve nti culturali, ras s e gne  e  fe s tival di te atro. 

Dal 2002 la  Compagnia coordina in Cune o la  Re s ide nza Multidis ciplinare  
Officina. 

 
Ne s s una s trada ha mai condotto alcuna carov ana fino a raggiunge re  il s uo 

m iraggio, ma s olo i m iraggi hanno me s s o in moto le  carov ane … 



 
Il Me larancio ha una s tor ia  di più di c inque  lus tr i, in que s to lungo te mpo ha 

pe rcors o innume re voli s trade  ins e gue ndo il s uo miraggio: r ice rcando un T e atro, il 
Suo, fatto di gioco, d’immaginar i fantas tic i, di me raviglia  e  di poe s ia  in un confronto 
continuo con la  re altà e  la  conte mporane ità; un T e atro dunque , dove  dime ns ione  
ludica e  profondità di pe ns ie r i s i incontrano con le gge re zza e d incis ività . 

Alla  bas e  de l s uo ope rare  c’è  il radicame nto di a lcune  fe rme  convinzioni: il 
cre de re  ne ll’Ar te  come  s inte s i tra  pe ns ie ro e d e mozione ; l’immaginare  un T e atro a  
tutto tondo, che  r ice rca e  s pe r ime nta forme  e s pre s s ive  e  narrative  ne lla  continua 
commis tione  de i linguaggi; l’inte nde re  la  Sce na come  l’oppor tunità di cre are  una 
s ituazione  di “be ne s s e re ” dove  attor i e  s pe ttator i ne l gioco de lle  par ti condividono 
pas s ioni e  ide e . 

T ante  le  s trade  pe rcors e  e  molte plici gli inte r locutor i incontrati, inte s s e ndo 
dialoghi con i mondi de ll’infanzia, de ll’adole s ce nza, de lle  nuove  ge ne razioni, di 
donne  e  uomini che  nutrono, indipe nde nte me nte  dall’e tà, la  voglia  di guardare  oltre , 
di s copr irs i de ntro, di r ice rcare  in s é  il ge rme  de l pe ns ie ro dive rge nte  e  cre ativo. 

Ma s e  que s to è  s tato il motore  de ll’agire  te atrale , è  s oprattutto ne gli ultimi 
anni che  un proce s s o di e voluzione  s ignificativo e  s trutturale  ha accompagnato la  
cre s cita  ar tis tica de l Me larancio cons e nte ndogli di dive ntare  una Compagnia di 
inte re s s e  nazionale  a  cui s i guarda con atte nzione . 

 
 

Progetto Prima Infanzia 
Il proge tto Prima Infanz ia nas ce  ne l 2004 dall’incontro tra  T iziana Fe rro de lla  

Compagnia il Me larancio, Vanni Zinola de lla  Fondazione  T e atro Ragazzi e  Giovani 
T or ino e  Mariachiara Raviola  de ll’As s ociazione  Dide e .  

Il proge tto raccoglie  s pe ttacoli, s pe r ime ntazioni, laborator i uniti da una 
comune  atte nzione  agli inte re s s i de i più piccoli. Ci s iamo domandati s e  in un’e tà in 
cui occupars i di s e  s te s s i è  il maggior  s e gno di vitalità ci s ia  pos to pe r  il te atro. Noi 
cre diamo di s ì, tant’è  che  i nos tr i s pe ttacoli, de dicati a i bambini, par lano de l 
nas ce re , cre s ce re  e  r iconos ce rs i, de ll’apr irs i a l mondo e  con il mondo re lazionars i. 

Il fare  te atro è  il nos tro ‘campo d’azione ’, l’ambito in cui e s pr imiamo le  
nos tre  compe te nze ; non s iamo pe dagogis ti o ins e gnanti e  cre diamo che  il te atro 
non de bba mai e s s e re  didattico ma, attrave rs o te matiche  e  poe tiche , accompagnare  
il bambino attrave rs o il s uo cre s ce re  all’inte rno di una s ocie tà. Lo s pe ttacolo è  
pe rciò una par ticolare  angolatura da cui guardare  il mondo, s e nza un rappor to di 
doce nza- dis ce nza ma tramite  lo s cambio de lle  e mozioni che  s i cre ano ne ll’e s s e re  
par te cipi di uno s te s s o e ve nto in uno s te s s o mome nto.   

Gli s pe ttacoli s ono il nos tro manife s to, il nos tro linguaggio, c iò che  s appiamo 
fare  e  ci s e rve  pe r  e s pr ime rci. Facciamo s pe ttacoli che  par lano attrave rs o 
l’e mozione , non s pie gano, s ugge r is cono; r ichie dono una r ie laborazione  s ia  ne l 
bambino che  ne ll’adulto che  con lui s i confronta. Dis e gnare  ins ie me , raccontare  
filas trocche  mas s aggiando i pie dini, cantare  ninne  nanne  s ono le  re s tituzioni 



pos s ibili, le  braccia  e  le  gambe  che  s e rvono a e s pande re  l’e s pe r ie nza de llo 
s pe ttacolo; ma ne  s ono anche  il punto di par te nza, la  pr ima ‘ve r ifica s ul campo’. Noi 
par tiamo da un’ide a e  andiamo, os piti de lle  s cuole , a  ve r ificare  la  nos tra  intuizione  
con s pe r ime ntazioni e  laborator i propr io a  ‘cas a’ di que i bambini che  s aranno il 
nos tro pubblico.     

Chi lavora face ndo te atro con la  fas cia  d’e tà 0- 3 anni e  in buona par te  anche  
3- 6 anni s a  di concorre re  alla  formazione  di un linguaggio s imbolico, di a lime ntare  
un immaginar io comune  alla  s ocie tà in cui viviamo, ma in buona par te  ancora 
s conos ciuto al bambino. 

Può s ucce de re  che , a lla  fine  di una rappre s e ntazione  pe r  il pr imo ciclo di 
s cuola e le me ntare , a lla  dis ce s a dall’alto di cor iandoli bianchi i bimbi dicano: 
‘cade vano pe zzi di car ta  dal s offitto’. Noi s appiamo di e s s e re  di fronte  alla  
mancanza de lla  capacità di tradurre  un s imbolo in un s ignificato poe tico/ te atrale . 
Che  c’è di male ? Fors e  nie nte , anzi la  condizione  che  de r iva dall’e s s e re  all’os curo 
di un linguaggio condivis o s pe s s o apre  a  s oluzioni di grande  cre atività. Noi pe rò 
vorre mmo che  il nos tro fare  te atro s e rvis s e  a  far  dire  a  que i bambini ‘ne vica!’. E 
magar i anche  a  far  s e ntire  loro un po’ di fre ddo. 

Amiamo de finire  il nos tro come  un ‘te atro de i s e ns i’, un te atro cioè capace  di 
coinvolge re  vis ta  e  udito ma anche  olfatto, ta tto, gus to, di muove re  al piace re  
attrave rs o la  r icche zza de lle ’e mozioni.  

Que s to il nos tro modo di cos truire  gli s pe ttacoli de dicati a i piccoli e  
piccolis s imi; facili, a lle gr i ma frutto di pe ns ie r i intorno alla  capacità d’e mozionars i, 
a l piace re  pe r  il be llo e  alle  te matiche  me s s e  in campo. 
 

Il Proge tto incontra  un par tne r  impor tante  a  live llo e urope o: 
S m all s iz e , big c it iz e ns  – W ide ning of  the  Europe an Ne tw ork  for the  
dif fus ion of  the  pe rform ing arts  for e arly  y e ars , 
che  r iconos ce  l’e le vata  qualità de llo s pe ttacolo con 

l’as s e gnazione  de llo Small Size  Se e ding Fund 2010 pe r  la  produzione  
di te a tro de dica to a i bimbi tr a  0  e  6  anni. 

 
 

 
 

Approfondimenti possibili 
La parola è  una matita  che  s cr ive  pe r  le  ore cchie , il pe nne llo è  una mus ica 

che  s uona pe r  gli occhi… 
Pre nde ndo s punto dai te mi affrontati dallo s pe ttacolo e  dai laborator i te nuti 

dalla  Compagnia, provate  a  fare  anche  voi de i giochi in cui a  live llo pittor ico e  
ve rbale  s i e labor ino le  s te s s e  s ituazioni… 

 
ptrgp@fondazione trg.it  

Pote te  inviare  a llo s por te llo e mail de l Proge tto T e atro Ragazzi e  Giovani P ie monte  le  vos tre  domande  e  le  
vos tre  os s e rvazioni re la tive  a lle  var ie  te matiche  de l rappor to tra  te a tro e  s cuola . Rice ve re te  una r is pos ta  da  

e s pe r ti de l s e ttore . 


