
•Un giomo luscien" 
I mi awerle che una 
I bellisslma ragazza 

chledeva d i me: non era slata con> 
vocata. ma diceva di conoscermi r> 
che sarel statu contenta di rivedei-
la. Non potevo assolutameute rico-
noscere !a bambina balbuzienle, 
denutrtta. maluatlata di un tempo: 
quattord'icl anni erano passatl da 
oucl glome. Lorcdana mi disse: " 
Quel giomo mi lacesle capire pet-
c he dovevo andare con quel signo-
re t. quella aigrtora con un esempio 
che ml e rlmaslo in mente per tutti 
questi annl, anche se em piccola e 
Ignorante: mi diceste d ie loeio co
me una casa dl cui il costmttore 
aveva messo le fondamenta, ma 
che non aveva potuto completate; 
qualcun allro doveva tarlo al suo 
poslo. perche polessevenirsu una 
heila casa dove avrebbero potuto 
abllare tante famigiie. invece, ia> 
stlandola cosi, sarebbe andata dl-
strutla a poco a poco. Sono venula 
per dlrvi che uggl sono una casa 
ubltaia e tehee: mi sono sposala ed 
ho una bambina -e velocemente 
slilo rialta borsetia una too-, ma 
vngHo sapeic chi mise le tonda
menta, perche vorrei (are quafcosa 
per loro , Loredana aveva perfeita-
nientc compreso il senso dalle mie 
parole. L'anno scorso, a Pasqita ha 
rincontrato la tnadre biologica. E 
quest'estate ml ha chiamalo dlcen-
doml che avrebbe portalo con se 
al mare hi vacanza anche le soielli-
rte. le figlle della mamma biologica 
che aWrltnenti non si sarebbero 
mossedaNapoli-. 

Jlonintamndo-
MeUta Cavallo. sposata. tre figli. 

e giudice al Tribunate del Mlnoren-
nl di Napoll da quindicl anni, ed ha 
portalo a [ermine pin di mille ado-
i toni Ha inlzlato la sua carrieia di 
Rludlce minorile a Milano, dove e 
rimuita cinque anni. «Per questo 
non mollo. non mi arrendo come 
hni.no fatto lanti miei colleghi. A 
Milano noi giudici avevamo a 41-
spoauione servlzi che lunzionava-
no. e'erano alternative e risposte 
da dare ai minori. Qui. invece, ci 
dobbiamo arranglare visio che i 
mlracoll nan li sapplamo fare.. •. 

Nella piccola stanza, ammuc-
I'hlatl sotto la llneslra. tanti giocat-
toll, bamboie. macchinette per tat 
glucare I rafjazzinl. Alte paretl. (an
te (oto di bimbi sonidenti. E mollo 
grande la foto Incomiclaia sopra il 
ciucefiBso, rltrae due fratellini. uno 
avra sui due anni, I'altro cinque. 
•Loro sono stall dati in affidamen-
lu I'allro piu grandmello. I'ho inve
ce Insrlato con i genltori, mi sent-
brava che avesse un lapporlo tone 
con la mamma, soeravo che lei ce 
lavrcbbe tatta a segulre almeno 
lul Invece, va v viene dall'istituto. 
ha avuln gilt diverse dcnuiKe.-.Sl, 
tomu di aver sbaullalo, lorse con la 
mia deboteua gli ho negalo un hi-
luro mlutare- Sul tavolo Ingombro 
i l l carte, faactcoli di minori, sbuca-
no tiiiiti album di foto. Ancora 
bambuii, chi con labi le della pri
ma cumilti ioini. chi in maschera. 
chi inposa iriclno al inlberodi Na-
talu. -Sono bambini adoltati. Le fa-
mtglie mi scrivono, mi mandano le 

Piu di mille adozioni di bambini nelFesperienza di Melita Cavallo, giudice minorile a Napoli 
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La cicogna con la toga 
Una camera ventenuale come giudice minorile prima a 
Milano e pol a Napoli. Alio spa He pit) di mille adozioni di 
bimbi italiani. Edecinedivoltidiqueiragazzinisonidono 
nej land album io!oj>rafici che Melita Cavallo conserve net 
suo ufficio al Tribunale dei minorenni di Napoli. «II peg-
gior errore? Non dire subito ai Ngli adottivi la verilan. *Ser-
vono giudici minori]i piu preparati e servizi sociali effi
cient! quando e in gioco il fuluro dei bambini*. 

PAULA NOSTRA IWIATA 
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Foto per larmi vedeie come stanno, 
comecrescono>. 

Piu di mille adozioni l i t i suoi .Hi
nt a Napoli e tanti dibattlG c discis
sion! suila legae. sui sud presl e di-
lettl. Una voglia dl cambiare la nor-
mativa -chi vuole alzare il limite di 
eta ira bimbi e genitori, oggi fissaio 
in 41) annl, chi vuole pariKcaic la 
coppia con i single-ed alcuiie pnv 
posle di modiiica in par lame: Ho 
Ma nessuna verilica su come ha 
lunzlutiato la normativa clie si vol 
tebbe modlfeare II gludlee Caval
lo e invece volula andare a vedere 
cosa era accaduto a Napoli, con 
un mdagine sulle adozioni sob iia-
liane latto lino al 1990 con bambi
ni natitrail lUTIiui! 198(1.o^igio-

vani tra i 19 e i 15 anni.Ne e nato 
un libra ( .Adoibn l dletro le quin-
le> edito da Franco Angeli) che 
racconta la alotia complesaa dek 
ladoilone come e vissuta dal 
bambino, daIJa Earniglia d'origi nee 
da quella adottiva, che vuole olfrlre 
al legislatore, spiega, «una chiavc 
di letlura perche non si modiijchl 
aniora una volta una tegge si»nia 
sapere nulla d i c i6chee accaduto 
dielrolequinre-. 

Unadh*fldter(c««a 
F. lotcato a lei riceicare le lami-

glir adoltive. quale tins si e risenti-
la, qu^lLuno ha delinito la sua h-
(hiusta di collaborazione "auda-
ce>. "Amota una volta mi sono re-

sacontochelepeisonecheappaf' 
lengono ad una classe sociale me
dio alia non vogliono avere alcun 
rapponocon noi e non dicono mai 
ai ligli la verita. Vede gli album di 
(wo? Me le mandano le (amiglie 
piu umili che ci lengono a lar vede-
re come stanno bene i piccoli. E 
sono loro che con semplicita rac-
contano subito ai ligli la verita. 8 , 

forse puo sembiare 
slrano. ma anche la ri-
cerca confenna cbe le 
adozioni nteglio riu-
scite sono quelle che 
hanno avute protago
nist genitoil del ceto 
meoio-basso, non 
troppoacculluratl, So
no i piu capaci e i piu 
rispettosi dei desideri 
del piccoli: nonlicarl-
cano di aspettative, 
non II sentono come 
proprietai. 

•Questa ricerca mi 
ha convinto che 6 im-
portante che i figli 
adotlivi sappiano dl 
esserlo. Nelta loro vita 
non devolio esseici 
vuoti, buchi neri. II bi-
sognodiconoscere la 

loro storia, il perche deU'abbando-
no e fondamenlale, aiichesestan-
rto benissimo con la lamiglia che li 
ha allevati. Mi spiace che molti giu
dici e le associazioni delle famigiie 
adotlivi non si rendano conlo dl 
questo e preferiscoilo la menzo-
gna. Che prima o poi viene scoper-
ta per la chiacchiara di quathe 
parente, di un amico o per un do-

cumento che puo venlr fuori ma-
gari quando muoie un genltoie 
adonlvo. L'abbandono nell'inlan-
zia e parte della vita di questi ra-
gazzi ed e naturale che loro debba-
no e vogliano sapete. Dovrebbees-
sere universalmenre riconosciulo 
che verj i j e traspatenza sono alia 
base di ogni rapporto auterulco. E 
allora, se esigiamo iealta in una re-
lazione di amicizia. posslamo poi 
ignoraie questo fondatnentale va-
lore nella relazione con i ligli, e 
non rivelare loro la writa sulle ori
gin!? lo mi rkroTO snesso qui giova-
ni di 20 anni, donn^di 30 alia ricer-
ca dispetata delle radici». 

>Non £ taclle pariare di adozioni 
senza schierarsi. Anche noi giudici 
commettiamo questo errore. Mold 
colleghi si rttiutano di dichiarare i 
ragazzlnl In stalo di abbandono, 
adprmando che se le istituzioni 
non aiutano e sorreggono le fami
giie, come la legge pievede. loro 
non tolgono ai genitoii i figli, an
che se condannati a ciesceie in 
isUtuto: allii invece. net vuoto dei 
servizi. vedono I'adozione come 
unka soluzione. Sono e resto con-
vinta che I'adoznne e una delle ri
sposte possibill. non lunica Ma 

dobbiamo impedire che 1 ragazzini 
vengano disOntti da famigiie ina-
deguate e da un'infanzia OaaccKsa 
In istltuto. Una nuova tegge d » 
vrebbe vietaie a chi ha meno di sei 
annl dl metier piede in un Istitutoi. 

HcasodlMnatbi 
•Voi giomallsti giudlcate con 

troppa faciloneria. Ninetla era una 
bambina di due anni, maltratla da 
un padre ubriacone, non dKesa da 
una madte succube, la p t t piccola 
di nove tra fratelll e soreHe, tutti in 
isntuto. II decreto che ne dichiara 
lo stato di adoltabilUa viene atlac-
cato sulla stampa, il parroco orga-
nizza una veglia nottuma in par-
rocchia, un lungo coiteo sfila sotlo 
gli ufrlci del tribunale. II padre eun 
biavo uomo. vtolento perch* setv-
za lavoro -giurano tuhV. la madie 
e un po' svampita ma amano tanto 
la bambina: la Corte d'Appello la 
tesUtuisce alia lamiglia. Otto anni 
dopo un trafiletto sul giomale 
-quello slesso gbmale natural-
menle- riportava la notizia di una 
bambina violentaia da l padre 
quando rietrava a casa dall'isntuto. 
Si trattava di quella bambina, di 
quel padre, di quella madre. Ninet
la, sob a 14 anni, e riuscita a stug-
gne all'incubo della famiglia e all'i-
stHuto, grazle ad una famiglia aftl-
dataria, ricotninclando a vivere. 
Ma la ferita inHitta riuscita ad esse-
re rimarginala?>. 

Non e tenere neanche con i suoi 
colleghi Melita Cavallo. <Sia chiaro: 
conosco i pregiudizi nei confronti 
dei giudici minori e a volte II trovo 
comprensibili e motivati, Non sem-
pre siamo rispettosi perche non 
siamo adeguatamente preparati. II 
Csm organizza corsi di aggioma-
mento. ma non credo che ckJ sia 
sufficiente. Noi giudici muiorili 
dobbiamo essere supeispeciallz-
zali, preparaB ai compiti che ci 
vengono richiesti. Non posslamo 
farci lesperienza sulle spalledegli 
ulentl. d i e nel nostio caso sono fa
migiie in diflicolt* e bambini, II giu
dice minorile deve essere piu corn-
petente, e piO preparato: e te islitu-
zioni devono darci asststenti socia
li, pskokjgi, pedagoghi altrettanto 
capaci-. 
•La vera sconWla? Non esseie riu-
sciti, ne la legge, ne noi. a sconfig-
gere la compravendita di neonati. 
che cbecche se ne dica e ancora 
diffusa nel noslro paese. La com
pravendita nasce non dal deside-
rio, ma dal bisogno di un figlio; 
quel ragazzino non sara mai edu-
calo alia liberta, ma sara tenulo 
stretto come una piopriela", 

Esce da Ha stanza il giudice per 
pariare con una signora. Una com-
pllcata vicenda, una conversazio
ne concitata. II giudice rientra, 
conuoUa bene nelle tasche del tail-
leur, fruga nella borsa: ha in lulto 
nediclmita lire. Alia sgnora ha ap-
pena «prestatO" duecentomila lire. 
•Dice che doveva pagare delle bol-
lette e lare la spesa per i ragazzini, 
Forse mi ha falto fessa..,ma come 
si fa a dire di no? Ma si, uediclmlla 
lire per il taxi basteranno. • 

In una tempesta 
di informazioni 

la bussola 
e essenziale. 
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