
FESTIVAL SEGNALI. INTERVISTA A
RENATA COLUCCINI E GIUDITTA

MINGUCCI

Dal 2 al 5 maggio si svolge la XXVII edizioni del
Festival Segnali, organizzato dai Centri di
Produzione Teatrale Teatro del Buratto e Elsinor.
Ospiti di Segnali, che si svolge a Milano al
Teatro Verdi e al Teatro Sala Fontana e a Cormano
saranno 19 spettacoli tra cui 5 produzioni di
Compagnie Lombarde sostenute da NEXT, progetto
della Regione Lombardia per la produzione e
circuitazione della compagnie del territorio. Un
cartellone nutrito e variegato che vuole
rivolgersi sia ad addetti ai lavori sia al
pubblico cittadino, con 12 debutti nazionali e due
ospitalità dall’estero. Oltre agli spettacoli si
segnala il convegno Teatro è scuola (mercoledì 3)
con i rappresentanti del Mibact e Miur, delle
Istituzioni Regionali, delle Università, delle
Associazioni di categoria e degli operatori di
settore e lo storico appuntamento con la consegna
degli EOLO AWARDS organizzati dalla rivista di
teatro ragazzi Eolo e dedicati a Manuela
Fralleone, premi destinati agli spettacoli e agli
artisti che si sono distinti nell’ambito del
teatro ragazzi.
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Abbiamo incontrato le direttrici artistiche Renata
Coluccini e Giuditta Mingucci, chiedendo loro di
approfondire alcuni nodi legati a Segnali e in
generale alle arti in dialogo con le giovani
generazioni.

Segnali è un festival di lungo corso, quali sono
le domande che lo nutrono, e come sono cambiate
nel tempo?

Renata Coluccini La storia di Segnali è complessa
perché il festival nasce innanzitutto come vetrina
promossa dalla Regione. Inizialmente, dunque, non
era organizzato soltanto da Elsinor e Teatro del
Buratto ma anche da altre realtà lombarde. Al di
là dell’aspetto di vetrina annuale di produzione,
il festival ha sempre voluto rivolgersi a un
pubblico ampio pur partendo dalla specificità
dello sguardo dei ragazzi. Negli ultimi anni ci
sono stati dei ripensamenti strutturali, da
un’iniziale sostegno molto forte da parte della
Regione, che ha generato tra l’altro un’apertura
internazionale del festival, siamo passati a un
periodo in cui Elsinor e Teatro del Buratto sono
state le sole realtà organizzative. Quest’anno
annunciamo il ritorno del sostegno della Regione
che si concretizza nel progetto Next – Laboratorio
delle idee per la produzione e distribuzione dello
spettacolo dal vivo, un’iniziativa che si rivolge
a un pubblico di adulti ma ospita la parte
relativa al settore ragazzi all’interno di



Segnali. Pensiamo dunque di poter rimarcare una
certa solidità del festival, anche durante i tempi
di “crisi”, ottenuta anche grazie al completo
appoggio delle compagnie che vi hanno di volta in
volta partecipato.

Giuditta Mingucci Nell’edizione che sta per
iniziare sperimentiamo una spiccata apertura verso
la città, parte di un generale ampliamento e
maturazione del festival. Accennavamo prima alla
questione del tout public, il nostro volerci
rivolgere a tutti: quella del “teatro ragazzi” è
una definizione che rischia di chiudere, invece è
necessario ribadire come sia una forma d’arte
potenzialmente fruibile da qualsiasi tipo di
spettatore. Ovviamente i ragazzi rimangono i
referenti principali, ma resta “teatro”, dunque
una proposta fruibile da diverse collettività;
assistere a una replica di teatro ragazzi
costituisce un prezioso momento di scambio
all’interno delle famiglie o nuclei che si
presentano in sala con i bambini, ma anche fra le
diverse famiglie. Quella che avviene a teatro è
una relazione che accade in ambito artistico e
culturale, non in un centro commerciale, luogo di
incontro che rischia ormai di restare l’unico per
le famiglie, a Milano come altrove.

R. C. Per noi il teatro ragazzi deve essere
innanzitutto un atto d’arte con una dimensione
educativa. Ne rifuggiamo però una concezione



esclusivamente didattica e divulgativa, che sfocia
spesso in un atteggiamento didascalico (concezione
che a volte viene applicata al teatro in
generale). Esiste cioè una sorta di “plusvalore”
del teatro ragazzi: si tratta di avere una chiara
consapevolezza rispetto al pubblico ma cercando
anche gli strumenti per parlare a tutti, di modo
che lo spettacolo possa diventare un momento
d’arte e, come tale, di comunità e condivisione.

G. M. Il festival non è un luogo in cui gli
spettatori sono passivi e gli artisti
semplicemente espongono ciò che hanno creato, ma
vorrebbe porsi come occasione di un confronto
reale, affinché oltre agli strumenti di crescita
ed educazione che noi adulti offriamo ai ragazzi
si creino le condizioni per capire cosa possiamo
imparare noi dai giovanissimi.

R.C. I concetti che sono tornati più spesso nei
nostri discorsi sono “responsabilità”, “verità” e
“onestà”: parole d’ordine che vediamo come
centrali per chi si occupa di teatro ragazzi oggi.

 

In cosa consiste la particolarità dei ragazzi a
teatro e in che modo tale particolarità può essere
“trascesa” in vista di quell’allargamento a un
pubblico più ampio cui fate riferimento?

R. C. Diciamo che ogni operazione di creazione



teatrale ha di fronte a sé un pubblico, ideale o
reale. Nel nostro caso si tratta di un tipo molto
concreto di spettatore e questo implica che non ci
si può adagiare su preconcetti o astrazioni, a
maggior ragione se pensiamo al fatto che siamo
immersi in un’epoca di cambiamenti sociali
velocissimi e costanti. È come se per ciascuno
spettacolo, al di là ovviamente della
professionalità raggiunta, partisse una scommessa
inedita perché il pubblico a cui ci rivolgiamo
cambia senza sosta. Il teatro ragazzi non ti può
far invecchiare, ti costringe a un movimento
incessante e non ti consente mai di dire: «Ho
acquisito il mio linguaggio e il mio stile e ora
lo posso riproporre». Oltre a variare gli
spettatori poi variano anche le persone che si
occupano dell’infanzia e della cultura in generale
con cui devi fare i conti, variano le idee dunque…
Non a caso il teatro ragazzi agli inizi si trovava
in stretta prossimità col teatro di ricerca. Il
teatro ragazzi è o dovrebbe essere ricerca, una
ricerca che non può avere fine.

G. M. I ragazzi sono un pubblico particolare
perché non hanno alcuna ragione per starti a
sentire se non il loro sincero interesse. È dunque
un tipo di pubblico estremamente onesto e, proprio
per questo, per certi versi difficile. Reagisce
molto, magari negativamente, ma riesce a dare
tantissimo a chi sta in scena. Ed è molto curioso.
Capita a volte che gli adulti vengano a



complimentarsi dopo uno spettacolo. I ragazzi
invece non ne sentono il bisogno perché sanno di
averlo già fatto ampiamente in sala, percepiscono
di essere in un contatto molto stretto con gli
artisti. Io credo che in questo momento storico la
condivisione con i ragazzi sia fondamentale per
recuperare il loro sguardo sulla realtà. Un modo
di vedere le cose più ingenuo, meno influenzato
dall’esperienza, dunque più “pulito” ma anche più
“creativo” perché non guidato da sovrastrutture.
La condivisione di uno spettacolo fra generazioni
diverse diventa allora un momento speciale proprio
per questa disomogeneità di esperienze che dà
impulsi e spunti ulteriori a tutti.

R. C. Qui torna il concetto del teatro come
comunità in cui la diversità riesce a farsi
“valore di confronto”. Entrando un po’ nello
specifico del programma del festival, abbiamo
invitato spettacoli per tutte le fasce di età che
comunemente rientrano nella definizione di teatro
ragazzi. Siamo riusciti ad abbassare la “soglia di
partenza” rivolgendoci anche ai bebè, poi ci sono
ovviamente offerte per le altre fasce dei
piccolissimi, degli “intermedi” e degli
adolescenti.

 

Vista la sua fisionomia, il teatro ragazzi può
costituire un’occasione di dialogo
intergenerazionale per affrontare le tematiche



sociali più complesse. Va “salvaguardato”,
protetto, il pubblico di ragazzi e bambini o gli
si può mostrare tutto?

G. M. La riflessione sui temi, in particolare
quelli considerati socialmente dei tabù, riguarda
il teatro ragazzi a livello mondiale. L’Assitej
(International Association of Theatre for Children
and Young People) negli ultimi anni ha dedicato
differenti attività proprio a questo discorso. In
generale la risposta è sì, con i ragazzi si può
affrontare qualsiasi tematica, chiaramente è
necessario trovare le modalità giuste per farlo.

R. C. In questo momento c’è anche da pensare a
quanto certi argomenti possano “fare mercato” e
attirare un certo tipo di attenzione. Ad ogni
modo, è vero: ci sono temi difficilissimi da
affrontare con i più piccoli, come la morte,
generalmente però non sono i bambini a scappare,
ma gli adulti che li accompagnano.

Che tipo di ragionamento e di azioni può mettere
in atto una struttura teatrale perché si
instaurino relazioni virtuose con chi si occupa
della mediazione, con la scuola, le famiglie?

R.C. Il problema oggi non è semplice. Fra l’altro
la scuola in alcuni casi subisce le pressioni
delle famiglie, può accadere per esempio quando un
insegnante fa una scelta rischiosa. Proprio per
questo bisogna insistere ancor di più sia nel

http://www.assitej-italia.it/


riprendere un dialogo realmente diverso con la
scuola – e io credo sia una necessità condivisa da
entrambe le parti – sia nel ripensare i momenti
d’incontro che riuniscono questo pubblico
eterogeneo, come le repliche domenicali per le
famiglie. Non possiamo banalizzare, a volte
accusiamo di cecità gli insegnanti perché decidono
di non prendere alcuni spettacoli, senza
considerare che loro subiscono diverse pressioni o
operano scelte legate alle necessità didattiche. È
anche vero, però, che secondo me questi sono tempi
in cui è urgente riaffrontare certi temi,
riparlare di educazione, e non didattica, di
responsabilità e di etica (altra parola che mi
piacerebbe tornasse nel vocabolario). Educazione
al teatro e all’andare a teatro, perché a volte
s’è persa anche quella. C’è molto lavoro da fare.

G.M. Il discorso sulla mediazione credo debba
tener conto anche di come è strutturato il teatro
ragazzi in Italia. Confrontandoci con alcune
esperienze europee ci stiamo accorgendo che
diversi tentativi vanno nella direzione di
sollecitare, soprattutto negli adolescenti,
l’attivazione di relazioni autonome con il teatro,
e quindi di lasciarli liberi di scegliere cosa
vedere. Questo anche perché vengono fatte loro
proposte che possono cogliere in autonomia, non
legate all’orario scolastico, per esempio, ma a
momenti in cui possono muoversi da soli, così come
del resto accade per il normale teatro di prosa.



Certe questioni riguardano da vicino la struttura
che si occupa della proposta e potrebbero essere
un’occasione per ripensare approcci, strategie
diverse. Con questo festival, sia in fase di
programmazione che di promozione, in qualche modo
ci abbiamo provato. L’apertura alla città, la
scelta di non rivolgere l’invito solo agli
operatori cercando il contatto diretto con il
pubblico di riferimento, vanno in questa
direzione.

 

Siamo giornalmente esposti a forme di
intrattenimento culturale fondate sulla velocità
di trasmissione e di fruizione. Come può il teatro
tener conto di questi ritmi, entrarvi in
relazione?

G.M. Credo che il teatro abbia tutto l’interesse e
il desiderio di dialogare con questa dimensione.
Poi può trovare le forme più diverse per
includerla o meno. Senz’altro, però, il teatro ha
come specificità il qui e ora, quindi l’incontro;
è un gioco che si fa tra attori e pubblico, una
parte attiva, anche se con minori responsabilità.
Nel qui e ora si dà la possibilità di confrontarsi
con questa domanda, che non è detto interessi
tutti gli artisti come tematica o strumento (penso
all’uso della tecnologia, che è innanzitutto un
grande strumento).



R.C. Rispetto ai cambiamenti delle modalità di
fruizione secondo me si tratta di questioni di cui
chi fa teatro, per necessità, sta tenendo conto.
In realtà non mi sembra sia un problema perché il
discorso può essere integrato in maniera organica
nelle domande che, da artisti, ci poniamo riguardo
il linguaggio da usare. C’è una cosa comunque che
vorrei dire: chi fa teatro ragazzi, a mio parere,
deve partire da un’urgenza comunicativa che a sua
volta rispecchi la dimensione comunicativa del
pubblico dei ragazzi. È necessario sapere quali
sono le istanze che li fanno vibrare, e cercare di
“lavorarle” sia sul piano contenutistico che
linguistico.

Come fa questa urgenza comunicativa, che quindi si
tramuta in linguaggio pensato per i più piccoli, a
non lasciare fuori e “funzionare” anche per gli
adulti che accompagnano i ragazzi a teatro?

G. M. In generale possiamo dire che il linguaggio
funziona se l’adulto ha a che fare quotidianamente
con i ragazzi; poi ovviamente può succedere che il
lavoro vada a segno sui ragazzi e non sugli
adulti, ma questo evidenzia una differenza
generazionale e personale.
Il rischio ci può essere ma allo stesso tempo è
un’occasione per interrogarsi: portare il proprio
figlio o i propri alunni a vedere qualcosa che
entusiasma i giovanissimi ma non gli adulti può
rappresentare l’apertura di un dialogo sulle



ragioni che portano le due generazioni a sentire
qualcosa vicino o distante. Inoltre gli spettacoli
vengono costruiti su più livelli: basti guardare
per esempio ai film di animazione che sembrano
pensati per i bambini e di fatto sono rivolti agli
adulti che li accompagnano… ma pensiamo anche al
teatro greco in cui la commedia presentava diversi
livelli di lettura andando dalla comicità più
popolare a quella ideata per un pubblico dotato di
una comprensione più raffinata.

 

Riannodando un po’ i fili della conversazione, e
senza pretendere di essere esaustivi, vorremmo
chiedervi se secondo voi sono ravvisabili delle
tendenze estetiche e poetiche negli ultimi anni…

G. M. Sicuramente ce ne sono – penso al tipo di
interpretazione, per esempio – ma non è una
domanda facile a cui rispondere; da un lato faccio
fatica, dall’altro non vorrei proprio rispondere
per non ingabbiare alcune specificità che si
trovano nel teatro ragazzi italiano che ha anime
diverse…



R.C. Per esempio un fattore comune può essere
rappresentato dall’utilizzo delle nuove
tecnologie… Ma per aggiungere altro ci devo
pensare almeno 2 o 3 giorni! (ride, ndr).
Quest’anno facendo le scelte artistiche mi sono
posta diverse domande a cui non ho ancora dato
delle risposte; preferirei coltivarle ancora un
po’. A volte si scelgono gli spettacoli dicendo:
«Questo è per il festival, questo no anche se…». A
mio parere il teatro ragazzi è andato avanti per
anni senza porsi troppe domande ed è arrivato il
momento in cui tutti torniamo a porcele, in
maniera profonda. È necessario coinvolgere altri
sguardi e persone che mettano in discussione il
sistema, perché il rischio è diventare una
famiglia in cui tutti si conoscono, dando per
scontate alcune cose, impedendoci di mantenere uno
sguardo aperto.

G. M. In questo momento, generazioni diverse
abitano il teatro ragazzi, lo portano avanti e vi
si confrontano. È un momento di grande apertura
rispetto all’estero, è in atto un confronto anche
con quanto accade in altri Paesi che sta portando
a interrogarci sul nostro stesso modo di operare,
manifestando altre possibilità. È una sfida che
riguarda più settori, non solo il nostro.
R.C. Spostare lo sguardo per tornare al proprio
punto di vista o per andare altrove è
fondamentale. Io faccio parte della “vecchia
guardia” del teatro ragazzi e posso dire che nei



primi anni si avvertiva ed era in atto un
confronto che è andato via via sparendo, lasciando
spazio alle esigenze del mercato, alle urgenze più
aziendali che artistiche…

G. M. Quando poi si trova un linguaggio comune o
dei punti su cui ci si intende, ci si ritrova a
darli per scontati…

R.C. Una delle mancanze di una certa generazione è
non aver tramandato la storia di quello che è
accaduto. Le conoscenze, gli stili, i modi, le
visioni sono state trasmesse solo in minima parte
alle generazioni successive.

G. M. Le generazioni successive servono a fare
delle domande! A mettere in crisi le cose.

 

A cura di Francesca Bini, Francesco Brusa,
Carlotta Tringali


