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LA NUOVA TRIBU. Biologiche, affidatarie, in prestito. Cosi cambia il ruolo 

Enrlca Scaliarl/Agf 

AigMrttori 
Piti figure 
affettive creano 
ricchezza 
e fragility 

ConW 
Ma ancora 
quante liti 
quando 
ci si separa 

Magll 
Siamo al salto 
di specie: 
scompare 
il dato naturale 

Cera una volla la mamma. E, un 
tempo, di mamma ce n'era una so
la. Poteva anche non essere quella 
che ti aveva messo al mondo, ma 
sempre una era; sia che fosse quel
la adottiva, che cancellava quella 
naturale, sia che fosse la matrigna, 
ossia la seconda moglie del papa 
vedovo. Poi, e arrivata la conviven-
le, la seconda e terza moglie di pa
pa; la mamma affidataria che non 
cancella quella naturale, con la 
quale si alterna; il papa rivendica il 
suo ruolo, proponendesi come 
«mammo» e non accetta piu I'affi-
damento scontato dei figli, anche 
plccolissimi alia donna Le tecni-
che di fecondazioni assistita scuo-
tono pure Ieggi e diritto: colei che 
partorisce non sempre coincide 
con la mamma biologica; pud por-
tarlo nel grembo per nove mesi 
senza trasmettergli neanche una 
briciola di patrimonio genetico. E 
mamma la nonna non pifl fertile; 
ma anche la giovane che offre la 
sua maternity senza parto. Dalla fa-
se dyransizlajiei.puHa ai salva; tutto 
e r|es«J,'»iKslisiyssi(|ne, anche i , 
ruoli e i modelliculturali tradiziona-
II. DI fronte alia sentenza di Genova 
che assegna al bimbo tunisino due 
mamme, quella affidataria e quella 
naturale o di fronte all'annuncio di 
una nuova tecnlca di fecondazione 
assistita, si inseguono commend e 
rillessioni. Ci si ritrova, tutti, spetta-
tar|, a volte poco consapevoli, di ve-
ri e propri salti di specie, dove si al-
ternano confusione e ricchezza; 
identita f luide e fragilita che scuoto-
no le tradizionali identita di ruoli e 
diappartenenze. 

Un nuovo modello, un passo ver
so il future o un ritorno all'antico, 
alia tribu, dove tutte le donne del 
vlllaggio si prendono cura dei pic-
coli? Ida Magli, antropologa.econ-
vinta che siamo in presenza di 
qualcosa di nuovo e di estrema-
mente complesso. «Se la discussio-
ne si focalizza e si limita ad analiz-
zare ora una sentenza, ora un sin-
golo caso, rischiamo di perdere di 
vista il fenomeno nel suo comples
so, Siamo di fronte, credo, ad un ve
ra e proprio salto di specie, dove il 
dato blologico viene meno» spiega 
la professore Magli, convinta che 
una mutazione cosi radicale e 
complessa e un argomento travol-
gente per il futuro della specie. Che 
rischia perd di non essere colto se 
non si va oltre la caotica e confusa 

Madri 
senza 

confini 
L'ultima certezza cade. Ma chi I'i la detto che di mamma ce 

bimbo tu-
naturale 

hanno infranto il tabil. Che le tecniche di fecondazione as
sistita avevano gia demolito. Identita fluide e confusione 
epocale. II parere dell'antropologa Ida Magli, della psicoa-
nalista Simona Argentieri, dell'ex ministro e awocato Fer
nanda Contri. 

CINZI* 
scansione delle notizie e commen-
ti. 

• Siamo in un epoca di transizio-
ne, estremamente confusa, con 
identita fluide, in cui la biologia vie
ne spesso invocata come risolutiva 
per I'identita di genere sessuale e i 
legami di parentela; ma viene an
che continuamente sconvolta dalle 
teCnologie, mentre percontro ,tutti 
gli aspetti antropologico-sociali dei 
legami di parentela diventano pifl 
fluidi, frammentari e sfuggevoli. 
Problemi giganteschi che si pensa 
di risolvere con aspetti normativi e 
legislativi, E questo non pud funzio-
nare, il rimedio non c'e. Resta solo 
la confusione, che genera interro-
gativi e paradossi», osserva la psi-
coanalista Simona Argentieri. 

Ma la moltiplicazione delle figu
re arrichisce il mondo affettivo dei 
minori o genera solo confusione? 
•Tutte e due le cose sono vere. Cer-

to c'e arricchimento quando si han
no piu punti di riferimento, ma an
che fragilita perche i legami di iden-
tificazione sono pifl labili e meno 
categorici. Anche la psicoanalisi -
afferma Simona Argentieri- riflette 
su questo e ci si scontra spesso. C'e 
fra noi chi vuole continuare a tene-
re come punti di riferimento saldi, 
quelli classlci: Edipo, i processi di 
sviluppo, padre, madre, il triango-
lo. Ed altri che dicono che pifl che 
cercare aspetti normativi fissi del 
processo di sviluppo, dobbiamo 
seguire le mutazioni epocali ecapi-
re quello che sta accadendo. Sia
mo ancora all'inizio: sui nostri letti-
ni stanno arrivando ora i figli di que-
sta cultura, di questi mutamenti. Si 
modifica la struttura generate, non 
ci sono piu le nevrosi classiche, an
che le patologie sono piu fluide», 
conclude la dottoressa Argentieri. 

«Mi preoccupa molto di piu un 

deficit di figure genitoriale che la 
comparsa di piu mamme e papa. 
?iu figure genitoriaji riescono a ruo- I 
tare intomo al barhbirio, con gran-
de equilibrio, pifl intravedo una ca
pacity dell'adulto di saper dire; 
"quel bambino non e di mia pro-
prieta, non e di nessuno, e solo di 
se stesso" E tutti gli adulti si occupa-
no di lui, danno cid che possono 
dare, senza rivendicare i'esclusivita 
dell'affetto e del rapporto», afferma 
1'awocato Fernanda Contri, per un 
anno ministro della Famiglia e de-
gli Affari sociali col governo Ciam-
pi. 

Sulla sentenza pronunciata pro
prio a Genova, la citta dove vive e 
svolge la sua attivita professionale, 
Fernanda Contri sottolinea come 
questa sia il frutto di una giusta ap-
plicazione della legge sull'adozio-
ne. • Si e lavorato sul ragazzo, sui 
suoi diritti. Ma i giudici hanno rego-
larizzato una situazione di fatto: in
tomo al ragazzino ruotavano le due 

famiglie, entrambi le madri erano 
presenti nella sua vita, senza scon-
tri e contrapposizioni. Se tra le due 
donne ci fosse stata lotta, mai si sa-
rebbe potuto imporre per sentenza 
la convivenza tra le due figure." af
ferma la Contri, che sottolinea inve-
ce, come nella maggioranza dei 
casi.il minore e oggetto e teiteno di 
scontro fra le figure genitoriali adol-
te«. 

Nelle separazioni, I'affidamento 
congiunto ad entrambi i genitori, 
riesce quando c'e I'accordo fra i 
due. Altrimenti, si rivendica I'affida
mento dei figli, esattamente come 
si litiga per decidere chi vivra nella 
casa familiare o come dividers! l'ar-
genteria e i regali di nozze.«Sem
pre pifl padri chiedono I'affida
mento dei figli. In linea di principio 
non trovo nulla da eccepire, ma a 
volte ho I'impressione _precisa 
1'awocato ContrL che dietro,<que-
sta richiesta c'e non tanto 1'amore 
patemo ma il risentimento maschi-
le. Una tappa della guerra dei sessi 

„che Rassa anche attrave^so i figli: ti 
rsottragg©.l'unico bene in'Oomyne, 
se non sono riuscito ad anhientarti 
come donna ti nego il ruolo "sacro" 
di mamma. Non si pud affidare ai 
giudici, alia giustizia, I'ansia, il dole-
re, la voglia di scontro e di lite stori-
ca che vediamo prima nello studio 
dell'awocato e poi in un aula di tri
bunate. Sono certa; procure pifl 
danni il genitore che dice "e mio" 
che i genitori "troppi", chiamati a 
far fronte a pifl bisogni, a pifl esi-
genze e diritti del minore per farlo 
crescere nel modo migliore». Ma 
nessuna legge pud "disarmare" ge
nitori in lotta; anzi, secondo la Con
tri dovrebbero essere i servizi ad as-
sistere i genitori, affrendo media-
zione ed aiuto. Negli Stati Uniti, ad 
esempio, non ci si pud rivolgere ai 
giudici per l'affidamenti dei figli, se 
non si e prima, per sei mesi fre-
quentato obbligatoriamente un ap-
posito servizi sociale. 

Bisogno di maternita e paternita, 
bisogno di bambino. Parla di una 
vera e propria smania di adozione, 
Fernanda Contri, della quale diffi-
da. «Ma se dawero si e animati dal 
bisogno di dare affetto, amore, e 
cura, perche non prendere atto che 
bimbi da adottare non ci sono e 
quindi occorre dare ad altri soggetti 
che richiedono attenzione, cure ed 
amore come gli anziani? Sono sem
pre di pifl i ragazzini adottati che 
vengono riportali e restituiti ai tribu
nal! da adolescenti: il bimbo non 
ha corrisposto alle attese e alle 
aspettative dei genitori che riconse-
gnano. Se ne parla poco di questo 
sui giornali, ma il fenomeno e tragi-
camente in crescita». Come mini
stro Fernanda Contri fu contraria al
le adozioni ai single: "Sento la 
proiezione del "lo vogllo per me. 
Ma come si fa a negare ad un bam
bino il diritto a due genitori?*. 

Ma quando il futuro e I'affida
mento di un bambino si decide in 
Tribunate, ci troviamo di fronte an
che alio Stato mamma? Nega deci-
samente Fernanda Contri, «La ma
dre ecolei chesoddisfa-i bisogni. 
Qui semmai c'e lo Stato giudice, 
che interviene quando viene invo-
cafo, sollecitato. Se non si tratta di 
separazioni, I'intervento c'e nel ca
so di poveri cristi, magari la donna 
immlgrata senza risorse e casa: la 
giustizia si presenta solo la dove c'e 
disagio economico. Sul banco de-
gli imputati, nelle sentenze di adot-
tabilita, ho visto quasi sempre don
ne, condannate e riprovate sul pia
no sociale. A volte ho I'impressione 
che dire di una povera donna, sei 
una cattiva madre e quindi ti tolgo 
per sempre il figlio, e peggio di una 
condanna all'ergastolo, Oggi nes
suno resta in careers per tutta la vi
ta, alia fine esce anche 1'assassino; 
a quella donna, invece, - conclude 
Fernanda Contri- il figlio viene tolto 
per sempre, lei e bollata per tutta la 
vita». 

Figli adottivi sulle tracce del passato 
ANN* OLIVBMO FMHARIS 

I N UN'EPOCA in cui molti 
bambini si trovano a vivere 
con un unico genitore a segui-

to di separazioni e divorzi, colpi-
see ancor pifl I'apparente para-
dosso del ragazzo tunisino cui il 
giudice ha attribuilo due figure 
mateme. 

Al di IS perd del clamore susci-
tato dalla notizia, il prowedimen-
to del Tribunate dei minori di Ge
nova § irnprontato ad una logica 
che rispecchia non soltanto cono-
scenze ell ordine psicologico ma 
anche una realty sociale in trasfor-
mazione. 

Per quanto riguarda gli aspetti 
psicologici, in questi anni si va af-
fermando la tendenza a non sradi-
care il minore dal suo passato, 
specialmente se 1'adoziane non 6 
awenuta alia nascita ma nelle eta 

successive. E questo e proprio il 
caso di Imiz, nato da una tunisina 
rimasta vedova che, pur amando 
suo figlio, 6 stata costretta da una 
serie di disawenture e difficolta ad 
affidare 11 bambino ad un'altra fa
miglia che poi I'ha adottato. In ba
se a studi ed esperienze si sa che, 
soprattutto nell'adolescenza, mol
ti figli adottivi lamentano una sorta 
di «buco nero» nella loro storia e 
vorrebbero sapere di piu sulle loro 
origini. E se alcuni poi desistono, 
anche per paura di brutte scoper-
te, altri invece insistono per sapere 
e in questi casi e meglio placare il 
loro desiderio di conoscenza in 
quanto esso risponde al bisogno 
di costiuire una coerente immagi-
ne di se. Percid non solo per I'ado-
zione ma anche per la feconda
zione artificiale, alcuni paesi del 

nord Europa hanno deciso che 
vengano lasciate delle «tracce» nel 
caso in cui un giovane voglia sa
pere di pifl del proprio genitore 
naturale (il quale perd non avra 
nessun obbligo nei confronti del 
figlio). Oltre a quelli psicologici 
esistono anche degli aspetti socia
li. Noi viviamo in un mondo che 
ha siibito delle forti trasformazio-
ni. Molte regole tradizionali della 
societa sono state scardinate dai 
flussi migratori, dallo scollamento 
dei vecchi stereotipi riproduttivi, 
dall'allungamento della vita me
diae dalle maternita pifl tardive, In 
questo quadra cid che conta e tro-
vare di volta in volta la soluzione 
piu adeguata per bambini e ragaz-
zi, i quali possono avere pifl affetti 
e figure di riferimento a patto che 
queste non siano in conflitto tra lo
ro, non cerchino di manipolare i 
loro senlimenti e non li consideri-

no degli oggetti di possesso. 
Nel caso di Imiz c'e anche la 

consapevolezza di essere origina-
rio di un'altra culture ed etnia e 
sebbene, a quanto pare, si trovi 
bene nella famiglia adottiva dove 
ci sono anche due frateili piu gran-
di, egli ha sempre mantenuto 
qualche forma di contatto con la 
madre naturale, con la lingua e la 
culture di origine. Sara lui a sce-
gliere, in un clima di serenita, se 
aderire completamente alia cultu
re e al tipo di vita del paese che lo 
ospita o se mantenere vivi alcuni 
elementi della culture di sua ma
dre, anche perche la nostra socie
ta sta diventando sempre piu 
composita. 

Insomma, molto dipende dagli 
adulti perche e dal loro accordo, 
come awiene d'altronde tra co-
niugi separati, che dipende il be-
nessere del figlio. 
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